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l'Astrolabio fondato or sono 
dieci anni da 
Ernesto Rossi, morto il 
9 febbraio 1967, 
desidera ricorr:!arlo ai lettori ed 
agli amici, ravvivando 
specialmente per i giovani la 
memoria di combattente 
esemplare di intransigenza e 
dirittura nella lunga battaglia cont ro 
la tirannia fascista. 
la frode e la menzogna. 

---, 
Un nuovo SIFAR? 

L'allarme e la preoccupazione politica sol
levati dalle più recenti rivelazioni sulle inter
cettazioni telefoniche oltrepassano nettamente 
le ripercussioni di un episodio isolato di mala
vita politica e civile. E vogliamo dire di un 
nspetto particolare della franca ed impunita 
libertà con la quale in uno stato a costituzione 
democratica, che pone a suo fondamento i 
diritti di libertà del cittadino, viene violata la 
segretezza della sua vita privata. Auguriamo che 
la depistazione ora affidata al pretore In/elisi 
riesca a dare la maggior luce possibile ed a 
promuovere la più efficace repressione giudi
ziaria. 

Ma nella gravità della indicazione sommaria 
che ne fece a suo tempo in Parlamento l'ono
,.evole Fotlani si era avvertita come l'allusione 
ad un pericoloso guasto nella normalità della 
vita pubblica che presumeva qualche informa
zione ulteriore, peraltro non venuta. 

Ora compaiono sul proscenio non più agett
ti segreti al soUo di signore arrabbiate o di 
industriali lestofanti, ma funzionari di alto gra
do della polizia che travasano la loro esperien-
za indagatrice a servizio pubblico in lucroso 
spionaggio a servizio di dubbi intere!si privati. 
Sono squadre organiche di agenti di polizia che 
si trasferiscono pari pari dal servizio dello stato 

al servizio, supponiamo ben retribuito, di un 
ignoto X , magari un emerito imbroglione. E 
affiorano rapporti con gli organi centrali della 
Polizia di Stato. Sembra anche ne sia nata una 
febbrile incetta di quelle diavolerie elettroni
che che possono permettere di spiare anch~ i 
segreti del Papa. E allora? Le lettere non ar
rivano, i telefoni servono agli spioni: che cosa 
facciamo di questo stato così tarlato? Torniamo 
ai piccioni viaggiatori. 

Il nostro valente collaboratore, prof. Cap
pelletti, esamina in questo numero il problema 
teorico dei diritti della persona umana, e i do
veri della magistratura inquirente. Il pretore 
In/elisi insegue le responsabilità personali. Ma 
qui vi è un ente pubblico responsabile verso 
lo Stato del segreto telefonico; affiorano indizi 
che metlono in causa la responsabilità della 
PS e del Ministero dell'Interno. Si sente un 
cattivo odore di spionaggio politico, di ripresa 
sotterranea di schedatura. Un nuovo Sifar? 
Una indagine parlamentare sui metodi di lavoro 
della polizia e sulle sue possibili deviazioni, sul 
funzionamento della Sip, sui modi tecnici di 
garantire la sicurezza delle comunicazioni non 
inciderebbe in neuun modo con l'istruttoria 
giudiziaria. 

F. P. • 



Lettera aperta 
a Luigi Longo 

P oiché la condizione politica e sociale del nostro 
pae:.e si è fatta cosl difficile vorrei, caro Longo, 

cercare di considerarla con quel tanto di distacco e 
di dismteresse che ci permette la nostra età, e so
prattutto la mia. Mi pare che il giudizio su quello 
che si debba fare, e si possa fare, sia condizionato 
dall'esame delle forze che possono agire. Tu sei il 
rappresentante ideale della forza poli ti ca più solida, 
più valida, spero, dal punto di vista decisionale per 
lo scioglimento della lunga crisi che ci attende. Per 
questo il primo discorso mi pare che un osserva
tore politico lo debba fare con te. 

Un pensiero non divergente ma qualche poco di
verso me lo aveva daco lo spettacolo della recente 
grande dimostrazione dei metalmeccanici a Roma; 
quel fiume tumultuoso di ragazzi festanti e vocianti, 
tenuti insieme e raggruppati da un inv1s bile ma 
solido filo rosso era una cosa grande. Che cosa fate, 
che cosa farete di questa forza, compagni della tri
plic<: sindacale? Una coscienza, una scuola? Un po
tere nuovo - attivo, non distruttivo - nella fab
brica, nella organizzazione sociale? 

Ed allora il pensiero tornava al sogno antico e 
spesso rinnovato di un sindacalismo emergente nel 
generale naufragio che ci investe, unica forza alla 
fine capace di una azione di governo di sintesi na
zionale. Quando la fucina della lotta cementa l'unità 
molti traguardi sembrano raggiungibili. Poi la pe
sante realtà dell'interclassismo dominante in alto ri
duce anche in basso le possibilità di marcia. 

Direi che i partiti hanno accolto con qualche 
sollievo la minor pressione politica del sindacato 
che aveva toccato il livello più alto forse dopo le 
lotte del 1969. E' meno urgente, è meno pungente 
- cosl mi pare - il problema di una distinzione 
chiara e razionale delle competenze del sindacato e 
del partito e di un parallelo coordinamento delle 
attività. 

Potrà servire qualche spallata della classe ope
raia a chiarire ed avvicinare le idee. Per ora mi 
pare prevalente la mortificazione del piccolo cabo
taggio corporativo quotidiano. Non si è capito ab
bastanza - o è stata dura la sorpresa - che la 
diffusa incoerenza sociale degli strati inferiori, spe
cialmente piccolo borghesi, della popolazione, gene
ra una pesante zavorra, fattore di confusione, di 
difficoltà di marcia, di peso a tutti i livelli della 

di Ferruccio Parri 

vita pubblica. Fanno bene tutti i partiti a moltipli
care i collegamenti effettivi e non burocratici con 
la base, a reagire a quest'aria pesante, a questo mor
tale ed universale inquinamento di menefreghismo. 

Fanno bene perchè tutti sentono che è giunta 
l'ora di tirare le somme. E sono ormai somme com
plesse, cioè della strada da prendere e delle forze 
su cui :.i può contare. La sterzata segnata da An
dreotti, con la volontà di stabilire il termine destro 
di raccordo della politica italiana, conclude un anno 
di attività costruttiva di governo press'a poco perso 
con l'apertura di una crisi di fondo, ad affrontare 
la quale la DC non sembra ancor preparata. Il pe
ricolo di una impreparazione politica di fronte ad 
un appuntamento cosl serio è grave tanto che il 
Presidente Fanfani fa fretta e per evitare le delu
sioni dci primi incontri propone d'individuare subito 
le cose concrete, scartando le chiacchiere. Ed An
dreotti conta - forse - bruciando le tappe su 
alcune cose concrete di poter ancora vincere la par
tita di maggio: fiscalizzazione, paura di scottarsi le 
mani con la moneta. Anderlini, su queste colonne, 
non fa previsioni, io non tiro i dadi. 

Ma vediamo bene che tutti i partiti politici a 
maggio i conti li devono fare non per sei mesi. I 
conti più difficili sono quelli del Partito Socialista. 
Non ripetiamo cose che abbiamo scritto tante volte. 
In sostanza la scelta ora sta tra una vicina alleanza 
di compromesso con la DC, o una più lunga vigilia 
e quasi eroica preparazione di una futura battaglia 
elettorale a fondo contro la DC. L'una e l'altra ri
chiedono valutazioni sulle quali non vogliamo certo 
pronunciarci. 

Ma sono valutazioni che non possono non tener 
conto di alcuni dati quasi stabili ormai sull'atteg
giamento dell'elettorato italiano. Il problema mi 
sembra più stringente per le scelte che attendono 
il Partito Comunista. Speranze di progressi eletto
rali sono ancora ben fondate per forze che lottano 
per i ceti operai e popolari. Ma il ripetersi di certi 
livelli elettorali, quasi costante ormai per tutti i 
partiti, dimostra che viviamo in un tempo politico 
di relativa fissità di schieramenti sociali, tali da li
mitare assai le possibilità di sensibili mutamenti nei 
rapporti di forza. Se il primo dovere di chi s'oc
cupa di politica deve o dovrebbe essere sempre la 
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lettera aperta a luigi longo 

sincerità non si può fmgere d1 ignorare la realtà 
che pure in tempi vicini poteva autorizzare previ
sioni più favorevoli. 

Più favorevoli nel senso che sembrava lecito con
tare su una certa progressiva dissoluzione di quel 
complesso impasto di piccoli tnteressi e di clientele 
che la componente ecclesiastica ha permesso di or
ganizzare stabilmente in tutta Italia come base de
mocristiana. Non resisterà probabilmente alla corro
sione dci nuovi problemi, alle permanenti insidie 
della sua eterogenea composizione politica, ed al
l'attacco di nuove leve di lavoratori non ancor im
borghesiti. 

Ma per ora se vogliamo avanzare una previsione 
politica a medio termine è su questa realtà che 
dobbiamo contare. Per i socialisti demartiniani mi 
pare sia un dato più che scontato, che è anzi pre
messa alla loro attuale disponibilità. I comunisti non 
possono prescinderne in un momento di crisi eco
nomica preoccupante per tutti, di crisi politica che 
hanno il dovere di affrontare, ma sparando più in 
là delle bordate che rovesciano ~l Governo An
dreotti. 

E' un dovere, un difficile dovere, ma non ri
nunciabile per una forza politica che ha dietro le 
spalle la più forte e compatta massa operaia e po
polare, indicare le direzioni di marcia che devono 
permettere la conquista del potere o di quel tanto 
di potere che consenta la realizzazione 'di un nuovo 
effettivo passo avanti nella organizzazione socialista 
delle strutture dello stato italiano. 

Perchè indirizzo a te, caro Longo, il mio di
scorso che scarta gli scontri cd i problemi dell'at
tuale lotta politica e vuol guardare gli aspetti, certo 
problematici, della vostra strategia di lungo respiro? 
Perchè mi sembra che nella evoluzione politica del 
tuo partito, tu abbia meglio rappresentato una ca
pacità di equilibrata mediazione politica e sociale, 
cioè di adattamento non traditore della vostra base 
ideale alla realtà, ed una capacità di autonomia di 
iniziativa, che per un partito comunista è senz'altro 
qualificatrice. Dietro di te vedo naturalmente i lun
ghi, continui dibattiti dci vostri organi di partito, 
le discussioni e decisioni dei vostri organi direttivi. 
Capisco le sintesi interne spesso difficili e contra
state. Lasciatemi tuttavia semplificare. 

La lotta di liberazione mi ha dato la prima oc
casione di prendere la misura di certe qualità e 
capacità di Longo, da quando, dopo Stalingrado, i 
comunisti d'Italia si convinsero che guerra signifi
cava unità effettiva e non litigiosa delle forze. Non 
era facile spesso disarmare la prepotenza dei comu
nisti e l'ostiJità degli avversari. Più difficile ancora 
tenere il timone della politica del partito su una 
linea non avventurosamente insurrezionale negli ul
timi tempi della liberazione e subito dopo. Per noi, 
su al Nord, il più rappresentativo era ancora Longo. 
Prudenza, e quindi pazienza. 

Non devo qui sottoporre ad esegesi critica, o 

4 

sottolineare la importanza storica, della dichiarazio
ne di autonomia del Partito Comunista quando To
gliatti dichiarò che la « via nazionale al socialismo » 
sarebbe stata la direttrice della politica interna co
munista. Via nazionale non significava certo viso 
più dolce verso il padronato industriale ed agrario, 
anzi! Ma a parte una maggiore - e purtroppo tar
diva - considerazione dei problemi dei cosiddetti 
lavoratori indipendenti, e il buon cuore aiutando, 
anche degli infelici medi e piccoli imprenditori , con 
una incertezza di classificazione e di criteri di selezio
ne che fa qualche torto a certa propaganda del par
tito, via nazionale voleva dire preoccupazione d'inqua
drare i problemi delle classi lavoratrici nel contesto 
dei problemi generali politici ed economici del paese. 
Togliatti è stato maestro a Longo in questo metodo 
di governo della politica del partito. Diranno i comu
nisti se è esatto che il regime Longo lo ha sviluppato 
secondo un principio di crescente apertura sociale, 
apertura verso i problemi di vita e di lavoro ed i pro
blemi di governo, non delle coagulazioni di particolari 
interessi 

Mi lega a Longo il ricordo particolare di alcune 
conversazioni che riguardavano il Vietnam e certe si
tuazioni e problemi di politica internazionale. Sul Viet
nam tutto è stato detto tutto è stato scritto; ognuno 
ha la sua parte di merito, ed ognuno fece la prova 
della sua impotenza di fronte alla politica della Casa 
Bianca e del Pentagono. A me aveva interessato e 
colpito lo spirito con il quale il Pci seguiva incorag
giava ed aiutava come poteva quella guerra d'indi
pendenza antimperialista, libero da legami diploma
tici con Mosca o con Pechino, nel quadro di un gene
rale dovere internazionale di lotta antimperialista ed 
anticolonialista. Questi i giusti termini dell'impegno 
rivoluzionario internazionale di un partito comunista 
che segua le vie nazionali. Interessavano ed interes
sano le vedute più ampie che con Longo e dopo Longo 
spingevano il partito ad una presenza non fittizia nel 
Mediterraneo e nell'America Latina. Mi spiace che 
circostanze contrarie e mezzi scarsi abbiano limitato 
i frutti di questa opera. Mi auguro possa esser ri
presa con maggiori risultati. 

Ma non vorrei passare sotto silenzio una inizia
tiva europea nei riguardi delle due repubbliche ger
maniche che non so se sia stata ricordata: si tradusse 
in cortesi sollecitazioni alle due parti in occasione 
d'incontri diplomatici e di visite di delegazioni per 
ravvicinamenti sul piano civile e sul piano economi
co. Non so se giovarono a persuadere. Incontrai de
legati dclii Rdt intelligenti, preparati, aperti, ma die
tro il cranio del capo vedevo l'ombra di Ulbricht 
allora ancora al potere. Quanti guai ha combinato 
quel fanatico gerarca! 

Queste erano idee di Longo. Era chiara nella 
sua testa la concezione, l'orgoglio, di un forte partito 
comunista italiano capace di esercitare una reale 
azione di pace europea. Sarebbe necessario ora fare 
di più per il collegamento tra i popoli. Con il Partito-



Comunista francese Berlinguer ha seguito la stessa 
politica che conduceva Longo, e che l'accantonamento 
per ragioni di salute del vecchio Waldeck Rochet 
Jvt:va interrotto. 

Non è solo secondo questo spirito che vorrei 
g iardare all'avvenire del Partito Comunista. Mi rac
contasti tu Longo che quando capitò la faccenda di 
Praga ti trovavi a Mosca e fosti svegliato nella notte 
?a uno dei capi del Politburo che ti fece leggere 
I comunicato delle cinque potenze occupanti da pub

blicare il iiorno dopo perché gli dicessi il tuo pa
rere. Il parere che tu comunicasti all'autorevole col
le~a fu senz'altro contrario. Il resto è storia nota. Ma 
chi stima sopra ogni cosa la indipendenza dello SP.irito 
umano non dimentica le infinite prove di servilismo 
che ci ha regalato tanta parte della stampa italiana. 

. ~ chi pensa all'avvenire del vostro partito è lieto, 
am1c1 comunisti, che il giudizio per domani abbia 
anc~e il segno di un atto non retrattabile di coraggio 
politico. 

Ed ora? Ed ora per dirla in modo volgare si 
tratta di spingere avanti la barca senza farla sfa
sciare. Farla sfasciare vuol dire svendere la forza del 
partito come fosse ormai una sorta di socialdemocra: 
zia, nei giochi di governo, via via, privo del prestigio 
e del seguito popolare che è la sua forza. Le scelte 
inerenti ad una certa strategia sono sempre proble
matiche. Non direi che pongano dei dilemmi. Richie
dono certamente la fissazione degli obiettivi, tempo
ralmente definiti, in proporzione sempre alle forze 
disponibili. 

La crisi governativa e politica da affrontare è ve
ramente brutta: non st dirà mai abbastanza male di 
questa Democrazia Cristiana. Può essere deviata, pa
sticciata dalla fretta di arrivare ad un governo pur
chessia. Speriamo non avvenga che il Psi sia trasci
nato nel vortice dell'attesa del potere. Speriamo non 
capiti al Psi che a furia di predicare la cacciata di 
Andrcotti non sia obbligato a sostenere una riedizio
ne del centro-sinistra. Non sarebbe una brillante so
luzione della crisi se ne venisse fuori un maestoso 
programma di riforme, che mancheranno i soldi e -
come al solito - la volontà politica di eseguire. 

Berlinguer e la direzione del Psi continuano an
c_ora, secondo le variabili necessità dei tempi, la 
linea di governo dei tempi di Longo. E le prospettive 
affacciate sono ancora quelle di Longo. Un partito 
che rivendica per se le responsabilità di governo, alle 
q~al_i gli dà diritto la sua forza. A fare il maligno 
direi che qualche volta insiste, come chi fosse preso 
dalla fretta. 

Il partito si è tecnicamente meglio attrezzato, non 
so se sotto la spinta di Berlinguer preoccupato nei 
suoi discorsi - a cominciare da quello memorabile 
d~l 2 luglio 1971 - di approfondire la impostazione 
d1 una politica economica a livello dei moderni svi
luppi industriali e delle prospettive internazionali. Il 

partito ha ora a disposizione centri di studio, esperti, 
capacità di esami approfonditi dei problemi di con
giuntura e di sviluppo. Forse dovrebbe fare qualche 
passo avanti e diventare, come la immaginava Longo, 
una forza sociale ed economica pienamente in grado 
di individuare le variabili cerniere del sistema pro
duttivo e di scegliere in conseguenza le direzioni del 
combattimento e della mediazione, quando vi siano 
compatibilità fondamentali del sistema da accettare. 

Questo mondo economico anche italiano, sempre 
più complesso, immerso in mondi capitalisti più va
sti ed ogni poco cangianti, deve essere seguito ed 
inseguito nei punti vitali sui quali può intervenire 
il potere pubblico. I partiti comunisti e socialisti, se 
rinunciano sino al 2000 ad una vera rivoluzione so
ciale, devono essere in grado di porre sotto il con
trollo pubblico gli strumenti vitali di accumulazione 
del sistema capitalista parassitario (accenniamo in 
breve agli investimenti ed al credito). · 

Sarà fallito un governo a partecipazione sociali
sta, e magari ad appoggio comunista, che non riesca 
a stagnare, a fermare la macchina che moltiplica la 
accumulazione di rendita parassitaria, moltiplica cioè 
le sanguisughe della società italiana. Dovrebbe essere 
chiaro che questo nostro mondo economico, non più 
solo nazionale, è più brutto di quello di anni addietro. 
Non più difficile. Le chiavi da adoperare sono abba
stanza evidenti. Ma chi riforma, amici comunisti, de
ve esser preparato, perché non capiti come per il 
sale: soppresso il monopolio, scompare il sale. 

Non ho lezioni da dare, ho solo da riceverne. Ho 
da manifestare le preoccupazioni di chi in questo mo
mento burrascoso vuol guardare più in là della par
tita di maggio, ed immagina un partito che possa 
esser costretto alla opposizione sino ad una finale 
battaglia di lunga intensa specifica preparazione po
polare, che abbia per tema economico centrale gli 
istituti di diretta partecipazione popolare al governo 
della politica economica. 

Non sarebbe la rivoluzione. Sarebbe un pas5<> 
avanti socialista che potrebbe giustificare l'entusia
smo dei giovani, se vedessero aperta la via a nuove 
conquiste sociali. Siete voi comunisti a insegnarmi 
che senza un'alta tensione di spirito non si vincono 
battaglie politiche e sociali. Non sei d'accordo anche 
tu, amico Longo? 

F. P. • 



Prime carte in tavola per 
un incerto dopo-Andreotti 

T re avvenimenti di politic~ interna potevano 
indurre un osservatore (piuttosto spassionato 

e piuttosto ottimista} delle cose del nostro paese, 
a credere che il mese di febbraio avrebbe avuto un 
segno sensibilmente positivo nella vicenda politi
ca italiana: le tre maggiori formazioni partitiche riu
nivano - secondo un calendario non casuale -
i loro maggiori organi dirigenti. Dall'8 febbraio 
(che è la data di apertura dei lavori del Consiglio 
nazionale dc} al 16 (che è la data di chiusura 
del dibattito al Comitato centrale socialista) una 
settimana piuttosto intensa di dibattiti e di scon
tri nella quale al C.C. comunista era assegnato 
(tra il 9 e 10} un ruolo non certamente secondario. 

A guardare le cose con l'ottica di coloro che si 
accontentano delle forme esteriori della democra
zia ci sarebbe da sottolineare che un paese che ha 
ancora il coraggio e la possibilità di un dibattito 
serrato e ampio di questa portata è un paese lon
tano dal correte rischi mortali per le sue istitu
zioni. Ci sarebbe anche da aggiungere che al di 
là dei dissensi interni, al di là delle polemiche e 
delle proposte politiche che sono emerse nel cor
so dei tre dibattiti, è chiaramente affiorato - e 
non mi pare che gli osservatori politici lo abbiano 
sufficientemente rilevato - un giudizio conver
gente largamente positivo delle nostre tre maggio
ri formazioni politiche sulla soluzione (faticosa e 
forse ancora precaria} della crisi vietnamita. Qua
si un segno che ci stiamo lentamente allontanando 
dall'epoca in cui certi problemi di politica estera 
costituivano barriere invalicahli, schermi ideologici 
capaci di sbarrare il passo ad ogni spinta unitaria. 

Ma è evidente che «una rondine non fa pri
mavera > anche se questa rondine porta il nome 
affascinante della vittoria del popolo vietnamita: 
i problemi politici, economici e sociali dcl paese 
non hanno fatto registrare quel passo decisivo in 
avanti che pure era lecito attendersi; la pace ra~ 
giunta nel Vietnam è dcl resto ben lontana dal
l'esercitare sull'arena internazionale quegli effetti 
diffusivi che pure sarebbe stato lecito attendersi. 
Abbiamo scoperto Ìfll retrospettiva che Fanfani, 
Pajetta, La Pira, il Papa e Berlingucr banno la
vorato come forse non sospettavamo a creare il 
clima dal quale sono nati gli accordi di Parigi (forse 
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di Luigi Anderllnl 

molto p1u unitariamente di quanto non siamo di
sposti ad ammettere}; ci prepariamo con la conte
renza di Roma sull'Indocina a dare un ulteriore 
contributo a difendere la pace conquistata e a por
re i problemi della ricostruzione del Vietnam, ma 
i problemi reali del nostro paese restano quelli 
che sono, aspri, aggrovigliati nelle polemiche in
terne di partito, senza che si delinei una soluzione, 
senza che nemmeno siano state individuate le linee 
di una azione a breve termine se non a livello 
delle formule politiche possibili le quali - co
me è noto - quando sono pure formule rischiano di 
lasciare le cose come sono se non di aggravarle. 

Converrà procedere con un certo ordine. Il 
Consiglio Nazionale della DC rischiava di chiu
dersi 24 ore dopo la sua apertura con un compro
messo a bassissime livello che salvava Andreotti e 
rinviava al Congresso di maggio la soluzione dei 
problemi relativi alla spartizione del potere inter
no di partito. Bisognerà dare atto a Fanfani di 
ner rimesso in movimento la situazione non certa
mente nella direzione che potremmo auspicare tut

tavia con sufficiente spregiudicatezza per costrin
gere tutti gli altri a parlare. Ed è venuto cosl fuo
ri un Moro particolarmente polemico e lucido nel
la indicazione di una linea generale di tendenza. 
Sono premesse queste che forse rendono meno piat
ta e scontata la preparazione del congresso demo
cristiano di maggio. 

Resta - è vero - e gravissima l'ipoteca An
dreotti sui prossimi mesi con la permanente ten
tazione del suo governo a creare situazioni che ne 
permettano la sopravvivenza e ad approfittare di 
tutti gli spiragli che via via si presentano per ope
rare il colpo di forza, la sterzata a destra irrever
sibile, dovesse anche costare la crisi delle isti
tuzioni. 

Il C.C. comunista ba avuto il coraggio di porre 
sul tappeto due questioni che - proprio perchè 
difficilmente componibili tra di loro - testimo
niano del grado di maturità raggiunto dal maggio
re partito di opposizione. C'era da una parte la 
necessità di spianare la strada alla possibilità di un 
governo di transizione, irreversibilmente chiuso a. 
destra e di offrire quindi la prova della flessibilità 
della polltica comunista; dall'altra parte c'era la 



richiesta di una netta presa di postz1one nei con
fronti della sinistra extraparlamentare, degli ele
menti permanenti di confusione che - al di là 
della buona fede di taluno - essa rischia di in
trodurre nella vita politica italiana. I comurustt 
avrebbero - forse più agevolmente - potuto 
affrontare al loro C.C. o l'uno o l'altro dei due 
problemi. Hanno affrontato e l'uno e l'altro accol
landosi il peso di una decisione che - per chi 
conosce la c;truttura interna del PCI - appare non 
di poco momento. E c'è da augurarsi che il senso 
di responsabilità degli altri non renda più difficile 
il loro lavoro di grande partito a perm311ente con
tatto con tutti i sussulti della realtà viva, quoti
diana.mente pesante, della nostra vita sociale. 

Al comitato centrale socialista si poteva teme
re il peggio: che cioè le divisioni interne si esa
sperassero al punto di creare già oggi delle rotture 
irreversibili su una politica ancora da fare. sui 
connotati di un centro-sinistra che non si sa an
cora se si farà, quando si farà e come si farà. Le pole
miche non sono mancate, lo scontro c'è stato ma ha 
finito col prevalere il senso di responsabilità con una 
nuova edizione di Pietro Nenni che ha - almeno 
su qualche punto - scavalcato a sinistra lo stesso 
De Martino. 

Quello che però è mancato in questo comples
so dialogo a più voci (troppe?!) è stata l'indivi
duazione concreta del che fare. I comunisti, avan
~ta la proposta politica di un itovemo di transi
zione, non potevano andare al di là dei· limiti se

gnati a un partito che è e intende rimanere alla oppo
sizione. Gli altri sono tutti rimasti nel vago delle 
prese di posizione generiche, degli scambi di let
tere relative alle nomenclature da adottare. 

Parri ha proposto, sul numero precedente di 
questa rivista, l'idea di un pro~amma per cento 
giorni ndla convinzione (illuministica?) che i 
Primi tre mesi di vita di un go·.·emo sono quelli 
che lo qualificano 

Certo noi viviamo in uno strano paese dove 
il governo Andreotti è ancora presente e operante 
con tutta la sua carica di pericolosità e dove con
temporaneamente qualcuno potrebbe sostenere che 
il dopo-Andreotti è già cominciato. A preparare 

il dopo-Andreotti valgo.no quindi, nello stesso tem
po, le battaglie generali, sindacali, di massa, di opi
nione in atto ed anche i tentativi di avere idee chia
re su quel che si dovrà, su quel che si potrà fare 
dopo Andreotti. 

Poche le proposte su questo punto, q\lasi a 
dare la riprova che la nostra democrazia è affetta 
da una sorta di sclerosi da formule, più di quanto 
non sia animata da volontà di analisi e di sintesi 
a confronto dei problemi reali. . 

Chi scrive qtiesta nota non ha alcuna pretesa 
di indicare soluzioni e tanto meno di formulare 
programmi. 

Non sarà inutile tuttavia cominciare a disegna
re un abbozzo, sul quale aprire un dibattito. 

La prima cosa da fare è - secondo me - la 
messa fuori legge delle formazioni eversive neo-fa
sciste. E' tale la massa delle prove schiaccianti 
raccolte che l'aver finora disatteso l'applicazione 
della legge del '53 suona offesa per la repubblica. 
Lo stesso problema dell'ordine pubblico - del qua
le la sinic;tra italiana non può farsi carico - si 
pone in termini di messa fuori legge di tutti colo
ro che siano implicati nelle trame nere che da Mi
lano a Roma a Reggio Calabria hanno tentato e 
stanno tentando una vera eversione delle istitu
zioni. Un colpo netto in questa direzione che è 
quello della legalità e dell'ordine antifascista con
sentirebbe alla sinistra organjzzata un confronto 
molto più ravvicinato e costruttivo con la parte 
rccupc1abile e non inquinata dei « gruppuscoli •· 
Gli stessi delitti comuni tipici di una società 
(consumistica e depressa insieme) come la nostra, 
lungi dall'essere risolti con il fermo di polizia (di 
cui un « programma per cento giorni • dovrebbe 
contemplare la cancellazione), possono trovare un 
argine in una rinata. coscienza dell'ordine demo
cratico ed in un potenziamento di alcuni settori 
delle forze cli po~zia. . 

La seconda cosa da fare è di dare uno scossone 
vigoroso alla ripresa degli investimenti. Visto che 
lo st~ Malagodi, con tutto il credito di cui gode 
negli ambienti imprenditoriali non è riuscito a 
ridare fiducia al capitale di rischio, c'è da pensare 
che il capitalismo italiano nel suo complesso - a 
livello delle grandi imprese private - non sia ul-
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il dopo andreotti è g1à cominciato? 

teriormente suscettibile di profittare di iniezioni 
di fiducia. Sta davanti allo Stato l'insieme delle 
aziende pubbliche, di quelle a partecipazione sta
tale, degli impegni di spesa con le regioni e gli 
enti locali, un volano cioè capace di mettere io mo
vimento - soprattutto nel sud - enormi energie 
imprenditoriali pubbliche e private (io particolare 
il livello della piccola e media impresa). 

Sposterà tutto questo l'equilibrio tra pubblico 
e privato nel nol>tro sistema economico? Se lo si 
chiedesse per pure ragioni ideologiche potremmo 
essere accusati di settarismo. Il fatto è che una 
direttiva di questo genere è una necessità per la 
sopravvivenza del nostro sistema produttivo. E 
se un programma di raddoppio degli investimenti 
delle partecipazioni statali (seriamente sottoposte 
al controllo della autorità politica) non piace a 
Malagodi, tanto peggio per lui. 

E' questa - mi pare - l'<1lternativa c&e «un 
programma per cento giorni» dovrebbe contrap
porre alle idee che si vanno ventilando di una de
fiscalizzazione msssiccia degli on.eri sociali delle 
unprese. Mi domando s~ ai reoali fatti generica
mente e non selettivamente alle imprese con la 
inflazione e con la svalutazione della lira si debba 
proprio aygiungere l'ulteriore regalo di non si sa 
bene se 400 o 1000 miliardi di defiscalizzazione 
all'anno. Un volano finanziario di auelle dimensio
ni convenientemer.te adoperato nelle imprese pubbli
che potrebbe dare ben altri risultati sul terreno 
della occupazione, della politica meridionalista e 
della agricoltura (penso al settore delle industrie 
di trasformazione dei prodotti at;?ricoli e a un iuan
de piano per la silvicultura e l'allevamento del be
stiame). 

In un programma di cento giorni devono tro
vare posto anche le riforme: non tutte le riforme 
necessarie e nemmeno tutte quelle urgenti. Sarebbe 
illusorio e pericoloso. Bisognerà scegliere. Se do
vessi azzardare la mia ipotesi direi: Università e 
Sanità, i due punti più dolenti, le piaghe più scco
perte, quelle nelle quali il ritardo è ormai di 
decenni rispetto alla maturazione che hanno rag
giunto nella coscienza del paese. 

C'è un'ultima osservazione che questo inquie
to febbraio suggerisce. Il ciclone monetario che si 
è abbattuto sull'Europa è solo l'inizio di uno scon
tro assai aspro tra le due sponde dell'Atlantico. 
E' molto probabile che Nixon, nella convinzione 
di aver appianato in qualche modo· le sue diver
genze con l'URSS e la Cina, pensi di dover fare 
nei prossimi mesi (Nixon-round, trattative Gatt, 
rinegoziazione de~li accordi tra MEC e paesi in 
via di sviluppo) i suoi conti con l'Europa. Con 
l'Inghilterra ancora sospesa tra Atlantico e conti
nente, con l'Italia che è l'anello più debole della 
catena, forse gli americani si preparano a ridimen
sfonare le pretese della Comunità dei nove e a 
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farci pagare « le spese della pace ~. L'Europa re
sisterà nella misura in cui la sinistra europea sa
prà farsi valere contro l'imperialismo. Una strate
gia di resistenza che potrebbe anche essere una 
strategia di attacco nella misura in cui sapremo 
cogliere - soprattutto in Italia - le occasioni che 
ci saranno offerte delle contraddizioni profonde 
che si scaveranno tra i nostri interessi nazionali e 
quelli dell'imperialismo. La stessa strategia gene
rale della sinistra europea ne ootrebbe uscire mo
dificata nella misura in cui alcune grandi imprese 
(pubbliche soprattutto, ma non solo pubbliche) 
saranno costrette a un difficile corpo a corpo con 
i colossi americani. 

E' anche questa una considerazione da tenere 
presente per « un programma per cento giorni ». 

L. A.• 

P. S. - Dopo ii ciclone speculativo sul marco è 
venuta l'ondata al rialzo che ha portato l'oro a tri
plicare il suo prezzo. La guerra delle monete conti
nu.l ed è opinione di/fusa che essa sia solo il mo
mento iniziale di uno scontro più ampio, di portata 
imprevedibile Gli argini che si potrebbero appre
state in Europa sono: 1) un severo meccanismo di 
controllo della moneta speculativa; 2) i tassi fissi o 
quasi tra le monete della Comunità, liberi gli ame
ricani di stampare i dollari che vogliono, ma liberi 
anche gli europei da ogni «dovere» di comprarli. 
Pare che su questa strada i francesi abbiano fatto 
dei passi in avanti verso l'idea della messa in co
mune dei rischi monetari e che il parlamento di 
Bonn abbia approvato una legge per il controllo dei 
capitali a breve. Il problema però resta politico e 
niente può assicurarci che un f.Overno come il no
stro sia in grado di resistere alle prenioni che ven
gono e che verranno da oltre Atlantico. 

Sul piano della tecnica monetaria c'è da doman
darsi se dopo aver «superato l'oro», come base di 
riferimento, i nostri specialisti lungi dal trovarsi in 
mano un sistema meglio governabile non si trovino 
invece a dover fronteggiare uno smarrimento, una 
tendenza che, priva di punti di riferimento plausi
bili (oro o credibilità politica), rischia di portarci 
alle soglie di una situazione non dissimile da quella 
deglt anni trenta. 



il terremoto monetano 

Il controllo del movimento dei capitali 
come chiave della crisi valutaria 

G li USA hanno svalutato ancora il dollaro e il 
marasma monetario continua. Un fiume di dol

lari straripa sui mercati europei e l'invasione di li
quidità anziché essere feconda di fertilità è fonte 
di devastazioni. Gli Usa sono al centro delle accuse 
perfino della Confindustria. In queste note si cer
cherà di non ripetere questo processo agli USA, 
in quanto a nostro parere limitare l'analisi al solo 
problema della bilancia dei pagamenti americana può 
essere un comodo pretesto per nascondere proble
mi interni. Si tratta quindi di un discorso sulle re· 
sponsabilità dell'Europa. In particolare vogliamo non 
tanto affermare che i dollari in circolazione sono 
troppi quanto accertare come mai il fiume di dol
lari non sia divenuto un Nilo utilizzabile e capire 
se esso lo possa divenire in un diverso quadro di 
utilizzo come dd resto si riuscl a fare fino alla 
fine degli anni '50. 

I creatori di liquidità internazionale 

Per utilità del lettore vediamo chi sono i crea
tori di liquidità internazionale, cioè i creatori di 
moneta di riserva. In primo luogo gli USA (ma 
anche il Regno Unito) che presentano da anni una 
bilancia di base, data dall'insieme delle partite cor
renti più i movimenti di capitali a medio e lungo 
termine, negativa. Da un paio di anni anche la bi
lancia commerciale USA è passiva. Emerge cosl in 
modo chiaro che le spese USA all'estero (acquisto 
di imprese, investimenti di portafoglio, aiuti mili
tari e non) non sono finanziate dal risparmio di 
proprie risorse interne, ma da crediti in dollari 
fatti dal resto del mondo (Ali. 1-2). I maggiori 
utilizzatori di tale liquidità sono cosl i paesi in
dustrializzati i quali fino ad oggi l'hanno impiegata 
per finanziare a breve la politica della spesa USA. 
Le banche europee si sono riempite non solo di 
dollari ma anche si sono anicchite di crediti in dol
lari liquidi soprattutto verso le banche commerciali 
americane ove sono stati fatti riaffluire sotto forma 
di depositi. E' qui che si innesta il discorso sui 
mercati dell'euro-dollaro (a breve) e dell'euro-ob
bligazione (a medio termine) ove operano altri crea
tori di liquidità che non hanno niente a che fare 
con la bilancia dei pagamenti USA. Cominciamo da 
quello a medio termine. 

di Gianni Manghetti 

Il mercato a medio termine 

Tale mercato, accentrato soprattutto a Londra, 
ha comportato dal 1963 al 1971 un volume di ti
toli obbligazionari trattati dai sindacati internazio
nali di emissione di circa 17 miliardi di dollari 
(escluse le obbligazioni estere di tipo tradizionale). 
Questi titoli sono stati espressi prevalentemente in 
dollari e in parte in marchi. Chi sono stati i be
neficiari dei finanziamenti? Soprattutto imprese mul
tinazionali e in parte minore enti pubblici. I mu
tuanti dal canto loro sono stati sia privati sia ban
che che vi hanno investito i dollari in deposito. 
Le iniziative finanziate sono state tra le più dispa
rate e purtroppo la carenza di fonti disponibili non 
permette di darne un quadro puntuale. Una cosa 
emerge comunque in modo netto: l'assenza di qual
siasi controllo sulle obbligazioni in dollari e di una 
qualsiasi programmazione sulle ini~iative dei bene
ficiari . Si va dai finanziamenti alle ricerche petro
lifere nei mari del Nord, alle fusioni di imprese 
europee, agli acquisti di imprese naziona~i da parte 
di società USA. Questo mercato ha funzionato cosl 
come valvola di sfogo per ogni iniziativa che vo
lesse porsi aldisopra di controlli nazionali dei vari 
paesi e1..ropei. 

E' fuori discussione che una parte dei fondi a 
breve cioè ddle eurodivise, sia stata drenata per 
l'immissione nel mercato a medio termine, senza 
che per il momento alcuna autorità si~ ~arant~ del: 
l'equilibrio tra qualità ~ dur.ata d~glt mvesttmen~1 
e qualità e durata dei ftnanz1amentt. Queste. consi
derazioni individuano un vuoto programmatono non 
solo sull'eccesso di liquidità ma in particolare sul
l'impiego qualificato di que~ta ~q~idit.à. Non ~ .ci~ 
un problema monetario nsolv1b1le m term1n1 di 
astratte considerazioni tecniche, ma è un problema 
di politica economica. I paesi europei non posson~ 
ignorare che tali fondi, in parte anche risultato di 
risparmi netti passati e presenti, possono essere im
piegati per il soddisfacimento di bisogni determi
nanti delle proprie aree o di aree esterne. 

Il collegamento tra questo mercato e quello a 
breve ci porta ora a focalizzare l'interesse sull'euro
dollaro. 
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il terremoto monetario 

Gli eurodollari 

Gli euro-dollari sono sia crediti di europei in 
dollari depositati a breve presso banche USA, sia 
dollari presso banche europee o filiali di banche 
madri non europee, e originati da prestiti o da de
positi ivi costituit~ da europei o americani. Sul per
ché i depositanti americani abbiano preferito aprire 
depositi in Europa diremo più avanti. 

I depositi in dollari presso banche europee e 
intestati a clienti (non banche) possono essere la 
risultante di dollari accreditati per esportazioni ver
so gli USA, per vendite di titoli a residenti ame
ricani, per prelievi da parte di tali residenti nei 
loro depositi bancari negli USA e rimessi a banche 
europee. In questi casi l'aumento dei depositi in 
Europa coinvolge gli USA e determina un aumento 
delle passività liquide USA, oggi pari a circa 53 
miliardi di dollari, verso l'estero, passività che fi
nanziano le voci della bilancia dei pagamenti USA 
dal lato delle partite correnti, dei movimenti di 
capitale a lungo termine, dei movimenti di capitali 
a breve. Ma tali depositi possono accrescersi anche 
a fronte di operazioni che non coinvolgono la bi
lancia dei pagamenti USA. E' il caso dei prestiti 
in dollari fatti dalle banche europee a soggetti non 
residenti né negU USA né in Europa ma che li 
utilizzano per transazioni con soggetti europei; è il 
caso di pagamenti o prestiti in dollari o monete 
convertibili in dollari ricevuti da paesi diversi dagli 
USA; è il caso della conversione 1n dollari da parte 
dci rispettivi detentori di monete diverse dal dol
laro. 

Su questo mercato di base si stabili~ una do
manda e una offerta. Ad alimentare quest'ultima 
hanno concorso anche operatori pubblici ufficiali, 
cioè le stesse Banche Centrali e la Banca dei Re
~olamenti Internazionali. Fino alla metà del 1971 
le disponibilità in dollari che affluivano alle varie 
Banche Centrali del gruppo dei 10 venivano collo
cate su questo mercato, su cui ancora oggi altri 
paesi continuano a riversare le riserve non deside
rate. Che hanno fatto dal canto loro le banche ope
ranti su tale mercato? Hanno fatto e fanno il loro 
mestiere di intermediari del credito, cosl. come lo 
svol~ono all'interno sui depositi in moneta nazio
nale: moltiplicano il credito. Ciò si ottiene attra-
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verso i prestiti fatti dalle eurobanche a clienti che 
non siano banche e i cui proventi dei prestiti uti
lizzati nelle transazioni ritornano al sistema banca
rio sotto forma di nuovi depositi. Alla fine lo stock 
di depositi di eurodollari risulterà cresciuto. Le ban
che hanno cosl creato mo~ta accrescendone l'offer
ta (/lusso). 

Rispetto al mercato interno vi sono alcune dif
ferenze fondamentali. Sul mercato delle eurodivise 
con esiste alcun controllo quantitativo né tantomeno 
qualitativo. Quindi il potenziale di moltiplicazione 
non trova limiti se non nella autonoma e manovrata 
iniziativa delle banche madri. Srime definite (Sa
vona-Fratianni) eroiche, data la estrema carenza di 
dati precisi, affermano che questa moltiplicazione, 
al netto dei conti interbancari, può essere avvenuta 
da 3 a 7 volte. 

Lo stock di eurodepositi ha avuto negli ultimi 
anni questo andamento crescente: 

Mercato Eurodollaro 

(miliardi dollari) 1969 1970 1971 
- Eurodollaro al netto conti 

interbancari 37,5 46 54;5 
- Eurodollaro al lordo conti 

interbancari: 
Depositi 46,9 58,7 70 
Crediti 47,6 60,3 71 

Fonte: Banca d'Italia, Assemblea Generale 1971, 
tav. BlO 

Che i profitti di mediuione siano ingenti è in
tuitivo. Le forze della rendita che operano dietro 
le banche, i fondi comuni, i mediatori non bancari 
passano cosl i confini nazionali e gestiscono delle 
risorse disponibili in funzione dell'accrescimento del
le loro rendite, anziché dci bisogni dci paesi. Sono 
queste fune che impediscono un impiego program
mato degli stoch e dei flussi valutari. L'allarga
mento e il rafforzamento di queste forze ~ forse 
il costo politico più grosso pa~ato in Europa per 
la politica militare USA. Di fatto sono esse che 
si oppongono ad un qualsiui impiego valutario in 



funzione dei bisogni insoddisfatti dei paesi. Sareb
~ la fine dei loro proventi parassitari: di media
zione e speculativi. 

I flussi 

Quanto alle cause dei flussi di breve periodo 
~ si sono originati tra gli USA e l'Europa per 
alimentare il mercato va ricordato che una buona 
parte di responsabilità ce l'hanno i governi. Questi 
hanno messo in essere contrapposte politiche eco
nomiche interne nei vari paesi, e soprattl!tto distin
te politiche monetarie, in alcuni paesi espansive in 
altri antinflazioniste, creando cosl divari nei tassi 
di interesse. E' accaduto nel passato che molti dc
Positanti americani abbiano trasferito fondi presso 
banche europee per godere di tassi di interesse più 
elevati di quelli goduti negli USA (limitati dalla 
nota Regulation Q). E' anche accaduto di recente 
che il governo Nixon con le sue decisioni di fre
nare i tassi interni abbia concorso a manovrare quei 
flussi verso l'Europa non senza il sospetto che ciò 
sia avvenuto nei momenti desiderati dal suo gover
no. Le banche europee a loro volta sulla base di 
tali depositi hanno potuto fare prestiti alle stesse 
banche USA che fronteggiavano con il ricorso al
l'estero la stretta creditizia interna. Le stesse Ban
che Centrali come si è visto hanno contemporanea
mente alimentato il mercato sia per disfarsi delle 
loro eccessive riserve in dollari sia per contrastare 
i rialzi dei tassi di interesse su quel mercato. Si 
sono avuti cosl veri e propri giri di «quadriglia». 
Afflussi dagli USA all'Europa, prestiti dall'Europa 
encora agli USA, per avere ancora nuovi flussi ver
so l'Europa soprattutto nei momenti di crisi dei 
rapporti con gli USA. 

Quel che appare acquisito è che la sola politica 
monetaria è incapace di portare un po' di razio
nalità al mercato. Si veda ciò che è accaduto in 
Italia nel periodo che va dal 1968 al 1970. La 
Banca d'Italia, mentre in Europa i tassi di interesse 
crescevano paurosamente, riusciva con una impor
tante politica di sostegno del mercato dci titoli 
(nel 1969 oltre il 3.5% di tutte le emissioni fu
rono acquistate dall'istituto di emissione) a tenere 
il saggio di interesse su livelli più bassi di quelli 
europei. Questo sostegno poteva avere un senso 

anche a tosto di accelerare le fughe di capitali se 
si fosse dato luogo ad una politica della spesa pub
blica atta ad incentivare la domanda e tale da per
mettere sia la ripresa sia a stabilire un nuovo in
dirizzo economico. L'assenza di tale politica mise 
questa manovra allo scoperto per le contraddizioni 
che anch'essa originava. La politica dei tassi di in
teresse più bassi determinava fughe di capitali ita
liani verso l'euromercato. A queste fughe la Banca 
d'I talia rispondeva con l'indebitamento all'estero di 
importanti aziende nazionali ( Stct, Enel, Alfa Rcr 
meo, Eni) ed in questo modo riusciva ad annul
lare gli effetti delle fughe sulla nostra bilancia dei 
pagamenti. Il discorso si poneva sempre più in ter
mini chiari: o il governo utilizzava i bassi tassi di 
interesse per favorire una politica di investimenti, 
che poi a ripresa avvenuta avrebbero permesso an
che costi del denam più alti, oppure la B. d'Italia 
avrebbe dovuto acrettare il riallineamento dci tassi 
anche senza ripresa economica, in quanto il soste
gno, visti i pesanti costi, non poteva durare inde
finitamente. Perdurando il vuoto di iniziative pub
bliche, nell'aprile '70. il sostegno fu mollato e la 
manovra dei tassi d'interesse come possibile stru
mento di ripresa si chiudeva con un fallimento com
pleto. 

Un'altra causa importante dei flussi monetari in
ternazionali sta nelle attese speculative degli opera
tori sulle variazioni dei tassi di cambio. Questa 
causa ci collega direttamente al problema del ruolo 
del dollaro come moneta di riserva. E' qui che 
viene inserita la polemica sui disavatUJi della bilan
cia dei pagament; americana. Ferma restando la cri
tica alla qualità Ji questi disavanzi non va tuttavia 
dimenticato che su essi si sono sovrapposti movi
menti di breve periodo. 

I governi europei dopo aver ricostituito le pro
prie riserve in dollari oggi mettono in discussione 
l'accettazione di tale moneta come riserva. Perché? 
Le ragioni di questa posizione sono ben lontane 
dalla richiesta di un muta.mento della qualità della 
spesa USA all'estero: gli aiuti bilaterali, gli acqui
sti di imprese e soprattutto le spese militari, cioè 
l'imperialismo USA. fo effetti se si chiedesse un 
mutamento di qncsta politica sarebbe . accettabile 
considerare gli svalutati crediti europei verso gli 
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il terre.moto monetario 

USA come un costo collettivo di una politica pas
sata e poi sostituita qualitativamente. La creazione 
di dollari per altri scopi connessi ai problemi dello 
sviluppo economico nelle aree arretrate (europee e 
non), dollari gestiti non su base bilaterale, avrebbe 
un significato diverso cosl come lo ebbe all'epoca 
del piano Marshall. 

Oggi nelle aree esterne all'Europa c'è una ca
renza di liquidità rispetto ai bisogni, cosl come c'era 
nei paesi europei. Ma l'Europa ha condotto e sta 
conducendo tuttora una politica mercantilistica ag
gressiva, fondata su una forzatura delle proprie 
esportazioni ovviamente in concorrenza con quelle 
americane. Che gli USA conducano una politica pro
tezionista è fuori discussione. Tariffe più elevate, 
restrizioni quantitative, American Selling Price, Buy 
American Act, controlli amministrativi, accordi vo
lontari sono tutti strumenti di questo protezionismo 
che tende a difendere la propria leadership mon
diale nei confronti dell'espansionismo europeo e 
giapponese. Leadership che si rafforza sia con que
sti strumenti sia con il proseguimento della vecchia 
politica fondata sui rapporti bilaterali che impon
gono il dollaro e il tipo di uso che ne deve esser 
fatto (ad es. acquisti negli USA). Ma l'alternativa 
sta forse nell'aggressività espansiva del marco o del
lo yen al posto del dollaro e quindi nella sostitu
zione di nuove divise al posto dell'eurodollaro? Il 
mercato delle eurodivise sta del resto aumentando 
di consistenza con il passare del tempo: l'ammon
tare dei depositi delle 6 principali monete europee 
era a fine 1971 pari a circa il 30% degli euro
depositi. 

L'intervento nel mercato 

A fine 1971 si aveva uno stock di depositi in 
dollari per circa 35.000 miliardi di lire. Può forse 
resistere un governo europeo al potenziale di flussi 
che in una giornata può originarsi da tali stocks? 
Fino a che i governi accettano di rispondere solo 
con atti di resistenza passiva i termini del problema 
saranno sempre due: o acquistare le valute per in
serirle a riserva a condizione di squilibrarle e di 
:iccettare le spinte inflazioniste conseguenti, oppure 
far variare i tass~ di cambio pagando cosl le forze 
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della rendita. I ripetuti risultati fallimentari di que
sta linea sono davanti a tutti. 

Ecco una breve sintesi delle variazioni nei tassi 
di cambio degli ultimi anni. 

1967 (Novembre) - Svalutazione sterlina 14% 
1969 (Agosto) - Svalutazione fran<:o francese 12% 
1969 (Ottobre) - Rivalutazione marco 9,3% 
1970 (Settembre) - Fluttuazione dollaro canadese 
1971 (Maggio) - Fluttuazione marco e fiorino. Ri-

valutazione franco svizzero del 7 ,1 % e riva
lutazione scellino austriaco 5% 

1971 (Agosto) - Sospensione convertibilità in oro 
e fluttuazione monete 

1971 (Dicembre) • Rivalutazione lira italiana: 7 ,48 
per cento; franco belga: 11,57%; franco fran
cese: 8,57%; marco tedesco: 13,58%; Yen: 
16,18%; franco svizzero: 13,87%; lira ster
lina: 8,57%, ecc. 

1972 (Giugno) - Fluttuazione sterlina e corona 
danese 

1973 (Febbraio) - Fluttuazione franco svizzero; 
svalutazione dollaro 10%; fluttuazione lira e 
yen 

Vediamo di capire se è possibile una alternativa 
per i governi: da una politica di resistenza passiva 
ad una attiva. Dopo aver costruito una diga non si 
può ignorare che essa contiene dell'acqua impiega
bile per i fini per cui la diga è stata costruita. Per 
tutti gli anni '50 i flussi di dollari non facevano 
nascere problemi: la prevalente componente pubbli
ca di questi flussi li incanalava verso obiettivi pre
determinati, soprattutto verso la ricostruzione euro
pea. Oggi invece gli operatori e i detentori sono 
anche privati (banche, multinazionali, persone fisi
che) che agiscono con ottiche opposte. Se il mer
cato è lasciato funzionare nell'anarchia si possono 
allora accusare le multinazionali che •.f si inserisco
no con fini che non coincidono con quelli colletti
vi? Non si. tratta come nel passato è statd fatto di 
penalizzare i flussi di capitale che entrano in un 
paese, cioè di agire solo dal lato delle fonti. 



Il problema va ribaltato e affrontato anche dal 
lato degli usi. Occorre cioè ripristinare in modo 
graduale ma fermo la prevalenza della componente 
pubblica: ciò sia dal lato dei capitali controllati 
che poi dal lato degli impieghi. Vanno inseriti sia 
controlli quantitativi (obbligo di riserve) sia vin
coli di investimento almeno di tali riserve in titoli 
legati ad operazioni qualificate di politica economi
ca. Ciò sposterebbe il mercato a breve verso quello 
a medio termine grazie alla trasformazione delle eu
rodivise in crediti a lungo termine, con il vantag
gio di non farli neppure concorrere alla liquidità 
interna del paese ove sono originariamente affluiti. 
In particolare l'Italia potrebbe avere grande inte
resse a questa soluzione. 

In effetti se all'interno si desse inizio ad un 
programma basato su una considerevole spesa pub
blica in servizi sociali sorgerebbe prima o poi un 
problema di squilibrio commerciale con l'estero. Per 
cui l'ottenimento, tra l'altro non su basi bilaterali, 
di debiti di lungo periodo, garantendo le necessa
rie riserve liquide, impedirebbe quel che è già ac
caduto nel 1963. Cioè di far condizionare in modo 
negativo la politica economica interna dalla bilan
cia dei pagamenti con il rischio di dover poi pre
cipitosamente far rientrare quella politica. Tra l'al
tro queste •riserve liquide potrebbero temporanea
mente essere usate perfino come strumento antin
flazionistico con la loro parziale reimmissione sul 
mercato euro attraverso operazioni di compraven
dita a termine onde sottrarre una parte di ecces
siva liquidità interna che il programma comporta. 

Ancora una volta l'alternativa sta in un diverso 
uso delle risorse reali create nei vari paesi europei 
e nella capacità di risolvere con le risorse nette 
create i propri prcblemi del pieno impiego con con
seguente soddisfacimento della domanda interna ine
vasa soprattutto a livello di servizi sociali anche a 
costo di una mancata stabilità nei prezzi. Oggi non 
vi è: nemmeno un obiettivo tra quelli posti dai go
verni negli ultim; anni che le economie occidentali 
siano state capaci di raggiungere: nè l'equilibrio del
le bilance, nè il pieno impiego, nè la stabilità dei 
prezzi. Alla buon ora venga pure l'instabilità dei 
prezzi se essa ci porta il pieno impiego: sarà sem
pre una situazione migliore di quella odierna in cui 
accanto all'inflazione si ha anche disoccupazione e 
emigrazione. 

Per il nostro paese il problema valutario è ad
dirittura clamoroso. Abbiamo un surplus di parte 
corrente che nel 1972 è stato di circa 3 miliardi 
di dollari che anzich~ investire all'interno adoperia
mo per finanziare le politiche espansioniste degli 
altri paesi. In questo contesto la svalutazione di 
fatto della nostra moneta rafforzerà probabilmente 
questo surplus se non in termini netti, comunque 
a livello di settori esportatori. La svalutazione è 
quinci ~ ancora un fatto di mercantilismo aggressivo. 
Non c'è allora da meravigliarsi che i vari paesi Cee 
diano ognuno una propria risposta alle crisi mone-

tarle: questa è in funzione di distinte capacità e
spansive. 

Tutti nanna sottolineato il costo maggiore della 
bilancia alimentare e delle materie prime sui bilan
ci operai. Ma c'è di più. Questa politica fondata 
su date esportazioni oggi impedisce il collegamento 
tra la ristrutturazione delle imprese e i problemi 
nazionali. Ma per ottenere questo collegamento si 
torna al noto problema politico. Cioè alla volontà 
DC di spezzare l'alleanza sia con le forze della ren
dita tagliandone i privilegi sia con quelle forze so
ciaH che vogliono la conservazione dello status quo. 

Quanto ai paesi europei più industrializzati, agli 
USA e al Giappone se essi non riescono a cogliere 
oggi nei bisogni di ricostruzione dell'area indocinese 
distrutta dalla guerra e nelle esigenze di sviluppo 
dei popoli del Terzo Mondo una alternativa reale 
all'impiego di parte delle loro risorse e soprattutto 
di quelle che sono alla mercé delle forze della ren
dita, si lasceranno sfuggire ancora la possibilità rea
le di dare uno sbocco ai fini del lavoro umano. 

G. M. • 

ALL 1 

Bilancia del Pagamenti USA 
(milioni di 

dollari) 19SS 1984 1987 1961 11189 1970 1971 
Saldi bil. 
di base -2027 -3894 -1379 -2516 -6533 -3038 -9284 

Saldo dei 
regolam. 

+2028 +~ +2447 +3253 +8004 +7444 +9133 

N.B. Il saldo del regolamenti esprime l'afflusso di capitali a 
breve sul mercato americano (variazioni nei depositi del· 
le banche commerciali) 
Fonti : Balance dea payamentt, 1958-11189, OCSE 1970; 
per il 1970 e 1971 B. d'Italia, clt. tav. 84 

ALL 2 

Rlaerve Ufficiali (31.S-1972) 
USA Regno U. !talla Reato 

CEE 

Oro 9662 814 2884 11348 
Valute convertibili 212 5260 2746 17967 
di cui dollari 4769 2046 17657 
Assegni SDR 2294 1093 318 1510 
Utilizzi SDR --484 -93 22 86& 
FMI e GAS 586 365 2884 
Altre 268' 1577 

Attivìtà 12270 7074 6603 36172 
Passività 53755 7574 85 1480 
Dìtterenza -41485 -600 +5518 +34692 
Fonte: B. d'Italia, clt. tav. B 8 
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La prova necessaria 
dell'antifascismo governativo 

D rscutendosi al Senato il Bilancio di previsione 
per il 19 7 3 il sen. Pietro Secchia ha svolto 

un ordine del giorno sulla politica interna del Go
verno, centrato sopratutto sulla necessità ed urgen
za dello scioglimento delle organizzazioni squadri
ste e paramilitari fasciste. E' q~esto il nodo cen
trale per sciogliere l'equivoco centralismo democri
stiano in tema di ordine pubblico. Portato questo 
a soluzione avrebbe chiarezza il problema della re
pressione della violenza e si darebbe finalmente una 
prima possibilità di dare fisionomia civile alla no
stra così infernalmente disordinata vita pubblica. 
Questo è oggi uno dei punti politicamente discri
minanti per te forze politiche che nei prossimi in
contri dovranno scegliere tra una gestione andreot
tiana della politica italiana ed un nuovo corso. 

Diamo la parola a Secchia che si rifece, inizian
do, ai precedenti legislativi per lo scioglimento del
le organizzazioni fasciste. 

La discussione su questo problema è già stata 
fatta parecchie volte alla Camera ed al Senato ed 
in maniera vasta ed approfondita almeno tre volt:!: 
nel 1947, nel 1952 e nel 1961. 

Tantv nel 1947 quanto nel 1952 i progetti di 
legge furono presentati dai governi dell'epoca e non 
dalle opposizioni. Quando nel 1952 si discusse la 
legge attualmente in vigore (e mai applicata) di 
applicazione della XII norma transitoria e finale del
la Costituzione vi fu chi sostenne che era perfet
tamente inutile se non anticostituzionale approvare 
una nuova legge essendocene già una in vigore, quel
la del 3 dicembre 194 7. Si rispose allora da parte 
dcl governo, da parte della maggioranza e da parte 
no~tra della opposizione di sinistra, che poiché la 
legge del 3 dicembre 1947 si era dimostrata ino
perante ed inefficente era urgente sostituirla con 
una disposizione legislativa che precisasse fuori da 
ogni sofisticata interpretazione come e quando si 
abbia in concreto la riorganizzazione del Partito fa
scista, di quel partito categoricamente vietato dalle 
norme della Costituzione. 

L'on. Scelba spiegando i motivi che avevano in
dotto il governo a presentare il nuovo prog:!tto di 
legge (oggi legge tutt'ora in vigore) affermava tra 
l'altro: «la xn• disposizione della Costituzione 
rappresenta il fondamento spirituale storico e giu
ridico della Repubblica italiana. Nc>n è 'una dispo-

14 

di Pietro Secchia 

s121cne qualsiasi: la nuova democrazia italiana è 
sorra dalla disfatta e dalla condanna del fascismo 
e se noi avessimo abbandonato ,. lasciato inoperante 
Ja disposizione xna della Costituzione, avremmo 
rinnegato le basi morali su cui poggia la repubblica 
e tradito lo spirito della democrazia italiana. 

Ed all'obiezion~ dell'on. Almirante che il MSI 
esic;teva da anni, il governo non era mai interve
nuto contro di esso, ergo aveva acquistato la sua 
legittimazione ad agire, l'on. Scelba prontamente re
plicava: «la mia opinione è questa: in presenza 
della legge del 1947, il governo non aveva alcun 
potere per intervenire nei confronti di qualsiasi mo
vimento che fosse considerato fascista. Il governo 
non aveva facoltà e non l'aveva al punto che è 
stato obbligato a presentare questa legge (quella del 
1952) che tende proprio a dare al governo i poteri 
che esso non ha per agire nei confronti di qualsiasi 
movimento neofascista». 

Se c'era qualcuno che allora aveva dei dubbi 
non sulla necessità di quella legge attualmente in 
vigore, ma sulla sua efficacia, eravamo noi di que
sta parte, comunisti, socialisti, democratici di sini
stra. La approvammo perché il governo sosteneva 
che senza quella legge non aveva il potere di col
pire qualsiasi movimento neofascista. Diamogli dun
que questo potere, d.icemmo noi. Non mancammo 
però di mettere in luce tutti i difetti e le lacune 
della le~ge, manifestammo apertamente il nostro 
scetticismo sulla sua efficacia. Sottolineammo le sue 
formulazioni vaghe e imprecise. Chiedemmo se alla 
prova dei fatti non si sarebbe rivelata ancora più 
inoperante di quella del 1947. 

Al contrario, on. colleghi della OC, voi non ave
vate dubbi sulla sua efficacia, affermavate che in 
ess'.l non vi era nulla di equivoco, che i soggetti 
attivi del reato erano accuratamente configurati, i 
rehtori di maggioranza si dichiararono certi della 
sua efficacia « a patto s'intende, dissero, che sia 
scrupolosamente e seriamente apolicata da tutti co
loro ai quali spetta di farla rispettare ». 

Ma questo è proprio ciò che venne a mancare 
per cui dieci anni dopo, di fronte all'aggravarsi del
le provocazioni, dell'arroganza e delle violenze fa
sciste, nel maggio 1961, l'amico sen. Parri, con l'ap
poggio di tutta la sinistra, presentò un nuovo pro
getto di legge che diede luogo ad un'altra animata 



discussione, ma questa volta la maggioranza della 
DC e dei suoi alleati, non era più d'accordo sulla 
necessità e l'urgenza di sciogliere il movimento neo
fascista. In realtà lo scioglimento del neofascismo 
certe forze non lo hanno mai voluto; ne hanno anzi 
favorito la crescita, e le manifestazioni nelle forme 
più violente alle quali hanno potuto abbandonarsi 
impunemente in questi ultimi ::inni. 

Abbiamo ben motivo di parlare della carenza 
dell'intervento preventivo da parte degli organi pre
posti all'applicazione delle vigenti norme di legge; 
le !eggi ci sono ma non si vuole applicarle, il go
verno sostiene che la responsabilità appartiene alla 
ma~istratura; la magistratura rigetta la palla sugli 
organi di polizia e del governo. Fatto sta che 25 
anni dopo l'approvazione della Costituzione, noi ci 
troviamo con una legge fondamentale in difesa della 
'Costituzione e delle sue istituzioni democratiche e 
repubblicane inapplicata ed inefficiente. 

Per contrapposto ci troviamo di fronte non sol
tanto più a movimenti che esaltano, minacciano e 
usano la violenza come metodo di lotta politica, che 
denigrano la democrazia e le sue istituzioni, i va
lori della Resistenza (perché questo sarebbe s11ffi
cie11te in base alla legge del giugno 1952 perché il 
governo agisca contro questi movimenti) ma ci tro
viamo· di fronte a vere e proprie or~anizzazioni pa
ramilitari fasciste che organizzano camoi di adde
stramento in Italia e all'estero, spedizioni punitive 
contro militanti e sedi di partiti democratici. che 
sono finanziate e sostenute da Rrupoi di izrandi in
dustriali e da organismi interna;ionali che hanno in
teresse a che nel nostro paese esistano ed ooerino 
org'lnizzazioni fasciste le quali oossano in certe eve
nienze agire contrc la Repubblica democratica e an
tifascista, contro la sua libertà Pd indioendenza. oer 
trascinarla magari in imprese aggressive, per farne 
un'l base per queste imprese, com'é avvenuto per 
la Grecia. 

Che i tentativi in tale direzione siano stati com
piuti negli anni passati e recenti non è più un se
greto con nessuno. anche se l'ini::hiesta 011rlamen
tare sul SIF AR è finita negli archivi e non ha por
tato ad alcuna conclusione, ad alnma misura seria 
ed ~fficace. T1tnt'é che oaoi sono diventate cose nor
mali in I talia il controllo e la interc~ttr17iope rJ,.; 
tel,.foni. la viol117.ione del rlomirilio e del seereto 
epistolare, la schedatura dd milit11ri t-. nnt,.,.m.,..n 
hi-n rlir,. di t11tti p)i Ot"l"'r<1i. rii tnttj i h"nr11tnri. 
Lo statuto dei lavoratori è diventato un oe7.7.o <li 
carta; i grandi industriali lic-em:i<>no a1111nrlo e chi 
vogliono. dispon1Zono in alcune RZ:l"ndr. di una oro
Prh oolizia. soe<;-;o collegata, com'è stato dimostra
to, con aS?enti di P.S. 

Ogni volta che m1 sono trovato negli anni tra
scorsi, e son~ molti, a dover parlare della polizia 
e delle Forze Armate non ho mai mancato di pre
mettere, anche se ciò poteva sembrare ovvio e su
perfluo, che noi non abbiamo prevenzioni. né tanto 
tneno ostilità nei confronti della polizia e delle forze 
armate, e che siamo i primi a riconoscer(. ; loro 

meriti, i loro sacrifici, la durezza della loro funzio
ne, spesso mal rimunerata e sottovalutata, quando 
assolvono al loro dovere ed ai compiti per cui que
sti organismi sono stati creati. 

Ma vogliamo una polizia che assolva ai compiti 
cui è preposta e non impiegata in funzione repres
siva antioperaia e antidemocratic:t, non impiegata a 
presidiare le fabbriche e le scuole, dove nulla ac
cade quando non interviene. Vogliamo una polizia 
educata a fare rispettare le leggi della nostra Co
stituzione ed a difesa dei diritti di tutti i citta
dini, dico tutti senza discriminazioni, ed in primo 
luogo dei lavoratori e degli studenti, perché chi non 
lavora, chi vive di rapine e di brigantaggio, chi 
vive illecitamente si pone al di fuori della comu
nità nazionale, al di fuori della nostra Repubblica 
che dovrebbe essere fondata sul lavoro. 

Ma non è tollerabile che dei giovani muoiano 
fucilati sul posto come se in Italia esistesse ancora 
la pena di morte. Cosl come non è tollerabile che 
si ritorni ad impiegare nelle camere di sicurezza gli 
interrogatori con la violenza e la tortura, com'é ac
caduto a Torino al nipote di Piero Gobetti e ad 
altri giovani. E neppure è tollerabile che si ritorni 
al fermo di polizia, arbitrario ed illegale. 

Sappiamo molto bene come gran parte dei mi
litari e degli ufficiali delle Forze Armate siano dei 
sin:::eri democratici, fedeli alla Costituzione, alla Re
pubblica ed alle sue istituzioni. Ma abbiamo detto 
altresl che in questi cosidetti corpi separati, e che 
non dovrebbero e~sere separati né dallo Stato, né 
dal popolo, si sono infiltrati troppi fascisti che per 
il fatto solo di essere fascisti dovrebbero essere 
esclusi da tali posti di alta responsabilità. Noi ab
biamo visto ritornare ai posti di comando nell'ao
parato statale, nella polizia, nella magistratura, nelle 
Forze Armate uomini che portano sulle loro spalle 
gravi e schiaccianti responsabilità oer ciò che è av
venuto nel ventennio fascista, e che comunque an
che se non hanno un passato di cui rispondere, 
mantengono colleS?amenti con oreaninazioni fasciste 
intP.rne ed internazionali e oet ouesto solo fatto si 
mettono fuori e contro la Coc;titn:done repubblicana. 

Queste cose le abbiamo semore dette ed in anni 
in cui non c'era neppure l'ombra dei gruppetti ex
tranarlamentari. e·~ chi obietta che noi o~gi ci tro
viamo di fronte non soltanto allo squadrismo fasci
sta, ma anche a episodi di violenza compiuti da 
appartenenti a questi gruppi per iniziativa loro o 
perrhé sospinti da provocatori largamente infiltrati 
nelle loro file. Nei confronti di certe posizioni di 
quP.sti gruppi (che non possono essere tutti acco
rriunati) è stato precisato chiaramente che si tratta 
di ooc;izioni da respingere. E quando volessimo fare 
un::i discussione in merito siamo sempre pronti a 
fqrJll Ma oggi non è questo problema all'ordine del 
giorno. 

Abbiamo sempre affermato chiaramente e senza 
ak JM possibilità di equivoci su quali basi devono 
po~Piare i rapporti · tra i cittadini e lo Stato, ed i 

........ 
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la prova necessaria dell'antifascismo governativo 

cittadini devono sllpere che non hanno soltanto dei 
diritti, ma anche dei doveri in conformità ai prin
cipi fondamentali della nostra Costituzione. 

Ma qui non si devono fare confusioni ed occorre 
la massima chiarezza. Quando noi chiediamo lo scio
glimento di tutte le organizzazioni militari o para
militari fasciste, quando chiediamo siano colpite tut
te le attività fasciste, noi chiediamo l'applicazione 
di una norma fondamentale, basilare della Costitu
zione. Questa norma non può essere comunque con
fus1 o assimilata con altri problemi che devono es
sere risolti e con altre esigenze che non possono 
essere ignorate. 

Ma il fascismo è una cosa e gli atti di violenza 
lo ha detto recentemente anche il ministro del

l'interno on. Rumor - sono un'altra cosa. E que
sto principio era già stato affermato dallo stesso 
on. Scelba nel giugno 1952 quando alle obiezioni 
mossegli da parte della destra fascista rispose: « Vi 
sono ragioni obiettive che impongono la legislazio
ne particolare nei confronti del movimento neofa
scic;ta, ragioni storiche, giuridiche e morali. Il fa
scismo è stato una realtà nella vita italiana e la 
sua condanna è una condanna Costituzionale». 

Ed erano le stesse parole che un grande giurista 
il compianto on. Mario Berlinguer aveva pronun
ciato alcuni giorni prima: 

« Noi non crediamo possibile che il parlamento 
potrebbe riconoscere legittime certe equiparazioni 
tra estremisti di destra e di sinistra; non· potrebbe 
farlo il Parlamento senza rinnegare sé stesso, senza 
violare la Costituzione e disconoscerne la storia. Per
ché la repressione del fascismo è prevista dalla Co
stituzione, mentre comunisti, socialisti e lavomtori 
hanno pieno diritto di cittadinanza in Italia, essi 
che in Italia sono stati in prima linea nella lotta 
contro il fascismo, nella lotta per l'indipendenza del 
Pa'!se e per la nostra libertà ». 

Ma al di là delle motivazioni storiche, giuridiche 
e morali, c'é un motivo a parer mio ancora più 
grave, un motivo politico, di sicurezza dello Stato 
democratico che a parer nostro esige che tutte le 
org:mizzazioni squadriste e paramilitari fasciste sia
no dissolte e senza colpevoli ritardi. Ed è che in 
questi anni malgrado la generosità senza precedenti 
nella storia, dimostrata dal movimento democratico 
e antifascista che con larghe amnistie aveva voluto 
seppellire la pagina più nera della storia d'T tali a, 
per unire nell'opera di pace e di progresso del no
stro paese tutti gli italiani onesti; noi abbiamo as
sistito al crescere ed alJo svilupparsi di movimenti 
fascisti che pensane di distruggere la democrazia con 
la violenza, di piegare il movimento operaio e le 
classi lavoratrici, di impedire le riforme sociali im
piegando tutti i mezzi. 

Abbiamo cioè potuto constatare come l'arrogan
za e le squadracce punitive neofasciste siano legate 
a processi sociali che già furono all'origine del fa
scismo mezzo secolo fa. Sono una parte dei grossi 
gruppi industriali che tentano di passare al contrat-
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tacco, sono i corruttori al loro serv1z10 che voglio
no giocare sulla miseria e sulla disperazione di ceti 
sociali senza prospettive, sono coloro che tentano 
di ingannare i giovani e di impaurire i ceti medi, 
sono i gruppi più conservatori e retrivi che ancora 
una volta cercano di contrabbandare i metodi infa
mi, l'ideologia nefasta del fasci:>mo, la politica del 
ter~orismo e dei campi di concentramento. 

Se nel nostro paese fossero già state realizzate 
determinate riforme sociali senza le quali è vano 
parlare di estirpare le radici dd fascismo, in una 
parola se non esistessero i peric0li a tutti evidenti, 
probabilmente nessuno insisterebbe per applicare 
certe norme soltanto per il loro valore « storico ». 
Ma qui non si tratta di storia, ma del presente e 
dell'avvenire del Paese. 

Ed è ben tril>te l'esempio che è stato dato ai 
cit~adini ed ai giovani in partkolare nei 25 anni 
trascorsi dai governi che si sono succeduti al potere 
e forse anche per debolezza delle forze democrati
che, di governi e di organi dello Stato che non 
applicano e non fanno applicare le leggi. Perché chi 
ha il dovere di applicare e fare applicare le leggi 
e non lo fa. concorre a screditare le leggi, autorizza 
ognuno a violarle, e come osservava l'indimentica
bile Piero Calamandrei « è un principio pericolo
sissimo in uno Stato repubblicano il quale proprio 
nel rispetto della legge e della Costituzione trova 
il fondamento della propria unità e la base della 
vita ordinata e civile ». 

Se la democrazia non è una realtà effettiva nel 
paese, se i giovani non la ritrovano nella serietà 
e serenità dei loro studi, nella sicurezza del loro 
avvenire, nella quotidiana realtà della vita, la pro
pagimda e le parole non serviranno a nulla. 

Ouali prospettive noi democratici, uomini del
l'antifascismo e della Resistenza che ci siamo bat~ 
tuti per un'Italia nuova e rinnovata, quali orospet
tive offriamo ai giovani che si affacciano alla vita? 
E non mi riferisco soltanto alle prosoettive econo
miche e di lavoro già cosl preocrupanti ma al qua
dro generale della società civile che si prepara. Quan
do manca una prospettiva di sviluppo democratico 
e di progtesso nel paese, quando si tollera e si per
mette il progredire del fascismo, si contribuisce a 
fare nascere lo spirito avventuristico, le illusioni di 
poter risolvere con metodi non democratici situa
zioni che vanno risolte civilmente. 

Come si potrebbero criticare, biasimare, disap
provare le azioni impulsive di altri movimenti se 
si lasciasse via libera allo squadrismo fascista, al fa
scismo che ha inferto colpi mortali alla nazione, che 
l'h'l portata al più grande disastro della sua storia, 
le cui conseguenze pesano ancora oggi sulla vita 
economica, politica e morale del nostro paese? 

Questi i motivi per i quali noi chiediamo lo 
scioglimento dei gruppi e delle organizzazioni squa
driste e paramilitari fasciste. 

P. S. ~ 



Progressiva involuzione politica 
della magistratura dirigente · 

S ono trascorsi appena tre 2nni da quando il 
compianto giudice Ottorino Pesce, in una pro

fetica intervista a questo periodico rilasciava due 
settimane prima della sua immatura scomparsa (V. 
Astrolabio n. 1 del 4 Gen. '70), delineava il pre
vedibile • ovvio incrudelirsi della repressione in
terna all'ordine giudiziario ,. quale inevitabile con
traccolpo dell'arretramento della situazione poli
tica generale che si intravedeva in alternativa ad 
uno sbocco democratico dello scontro politico in 
atto nel paese. Gli eventi gli hanno dato ragione, 
soprattutto n~gli ultimi mesi, ed i lettori di Astro
labio hanno potuto documentarsi attraverso gli in
terventi sempre puntuali di Mario Barone, che ha 
registrato i vari episodi illustrando il comune de
nominatore della logica repressiva che li genera 
(V. Astrolabio n. 9 e 12 del 72 e 1 del 73 ). Frat
tanto sono intervenuti fatti nuovi da segnalare, 
non tanto per una pur doverosa completezza di 
informazione conforme al costume ed all'impegno 
del giornale, quanto soprattutto per un certo salto 
di qualità di questa logica che deve essere colto 
,Jalla vigile attenzione democratica al fine di una 
ddeguata risposta politica. 

Non è un mistero più per nessuno il fatto che 
la repressione disciplinare sia sempre servita co
me deterrente contro gli esponenti del corpo giu
diziario non troppo ligi agli indirizzi dominanti 
sintonizzanti sulle onde del potere: l'inevitabile 
componente persecutoria dei relativi procedimenti, 
i fastidi connes!'i alla necessità' di organizzare la 
difesa di fronte alle incolpazioni, i riflessi negativi 
sulla carriera, e s0prattutto la condizione di isola
mento conseguente alla disavventura del giudizio 
disciplinare, sono tutte ragioni più che valide a 
sconsigliare le tenta?.ioni anticonformiste o le eresie 
inevitabilmente allignanti in un apparato cui è 
demandata la non facile opera di amminist1rare 
giustizia in una società ricca di conflitti e di fer
menti. L'acutizzazione delle situazioni di crisi fa
cilita ovviamente lo scoppio di incomponibili con
traddizioni anche aJl'inremo di siffatto apparato 
q~anto più lo si voglia impermeabile alle sollecita
z1oni dell'ebollizione sociale; ne deriva un com
prensibile fenomeno di moltiplicazione delle oc
casioni di « ribellione» all'idedlogia prevalente, 
che a sua volta viene a costituire il moltiplicatore 

di Giovanni Placco 

delle iniziative disciplinari in funzione repressiva 
dell'eresia. E' appunto quel che accade nel nostro 
paese da qualche anno, e non è facile dare un c0nto 
esatto dei numerosi episodi in cui si è andata arti
cohndo la strategia antieretica. La quale peraltro ha 
cominciato a perdere colpi con l'ingresso nel Con
siglio Superiore della Magistratura, organo di de
cisione nei procedimenti disciplinari, delle compo
nenti democratiche affermatesi nel corpo dei giu
dici. Da un lato infatti il deterrente dell'incolpa
zione disciplinare, a causa della stessa inflazione 
raggiunta, ha visto svanire molta della sua effica
cia dissuasiva; dall'altro, con il progressivo scoprir
si del mero valore di difesa ideologica che ne co
stituisce l'essenza si sono innescati processi di ag
gregazione e di solidarietà attorno ai sempre più 
numerosi incolpat1 tra i vari gruppi di giudici im
pegnati nel ripensamento critico del proprio ruolo 
nella socetà, il che ha consentito di dare dimen
sione ed organizzazione collettive alh difesa e d; 
superare l'isolamento tradizionale in cui veniva in 
passato a trovarsi ch;uso ogni singolo incolpato; 
contemporaneamente la smitizzazione della « car
riera » e la capacità acquisita dalla esperienza di 
riabilitare in termini di incisiva contestazione la 
componente persecutoria dei procedimenti hanno 
realizzato favorevoli codizioni di resistenza e spes
so di controffensiva alle intimidazioni. 

Da qui un primo salto di qualità si è imposto 
all'offensiva antieretica: e sono venuti i procedi
menti penali per reati di vilipendio della Magistra
tura a carico dei giudici « scomodi » di Magistra
tura Democratica, e le autorizzazioni a procedere 
concesse a raffica, magari dopo anni di attese e 
perplessità, quando la svolta generale della dire
zione politica del paese ha creato le premesse 
necessarie. 

Emblematico dell'esaurisi dd deterrente discipli
nare è fra tutti i procedimenti recenti quello contro 
ben 58 giudici re'. di aver pubblicamente contestato 
ogni potere di sindacato gerarchico e burocratico 
sull'attività giurisdizionale al di fuori delle normali 
vie processuali del giudizio d'impugnazione, proce
dimento conclusosi con la piena assoluzione degli 
incolpati, com'è noto, essendosi riconosciuto il di
ritto di protesta contro l~ indebite ingerenze dal-

-+ 
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l'alto compiute in nome di un'inAmmissibile esten
. sione del cosiddetto potere di sorveglianza dei capi 
di ufficio. 

Le accuse di vilipendio ancora pendenti vedono 
sottoposti a processo penale quadri intermedi e di
rigenti di Magistratura Democratica: Marrone, Misia
ni, Rossi, Barone, Petrella, De Marco, Ramat, Deidda. 
Di comune le imputazioni hanno la loro direzione 
contro le valutazioni critiche da essi pubblicamen
te espresse in occasioni diverse, talvolta collegate 
tra loro, sugli aspetti meno accettabili o sugli in
dirizzi di fondo della patria giustizia. 

Eppure, nonostante l'esemplare efficienza am
ministrativa della raffica di au to;izzazioni a proce
dere, anche il meccanismo penale, al pari di quello 
disciplinare, denuncia colpi di tosse: si moltiplicano 
infatti le impugnative di incostituzionalità deJla com
petenza ministeriale a concedere le autorizzazioni a 
procedere prescritte per i reati di vilipendio, tro
vando la Magistratura nel proprio Consiglio Supe
riore e non nell'Esecutivo l'organo garante cui 
spetta decidere in questa mat~ria, già rivendicata 
con deliberazione del 10-12-70 dal Consiglio in 
carica all'epoca. L'accoglimento dell'eccezione da 
parte della Corte. Costituzionale sembra scontata 
dopo l'analoga pronuncia con cui ha abrogato la 
facoltà ministeriale di autorilZ:ue i procedimenti 
per vilipendio della Corte mede•ima. Sui detti pro
cedimenti perciò pende un consistente pericolo di 
polverizzarsi, o per lo meno di arenarsi sugli sco
gli della rotta verso una nuova autorizzazione da 
parte del Consiglio Superiore. In ogni caso molta 
acqua sotto i ponti dovrà passare prima che si ar
rivi a concreti risultati di conda'lna, e non è detto 
che non possano registrarsi JZenerali ~ssoluzioni, 
com'è JZiusto che sia se ci si ricorda dell'art. 21 della 
Costituzione sulfo libertà di manifestazione del 
pensiero. 

In questo quadro d'assieme della situazione va 
cercata la chiave d'interpretazione dei fatti nuovi 
che è doveroso segnalare. Fino a qualche tempo 
fa era stato abbastanza facile isolare o comunque 
neutralizzare a livello giudiziario i giudici scomodi : 
bastava dosarne la presenza nei collegi o selezio
narne le competenze escludendoli dalle materie più 
scottanti per le implicazioni politiche coinvolte. Di 
recente, una serie d.i ragioni, non ultima l'apertura 
della giurisprudenza a nuovi vnlori di democrazia 
pur scritti nella Costituzione da decenni, ha dato 
spazio a decisioni ed iniziative di giudici democra
tici sgradite alle gerarchie ed inconciliabili con le 
esigenze del potere, al pari di certe dinamiche so
ciali e politiche avviatesi con l'entrata in crisi deRli 
equilibri politici complessivi; e cosl, come a livello 
politico generale si è risposto alla crisi con la svolta 
a destra, parimenti si è reso necessario chiudere 
quello spazio con strumenti più efficienti di quelli 
delle armi spuntate dei procedimenti penali e di
sciplinari: la diffusione della pratica di allontana
mento dei giudici scomodi da singoli procedimenti 
o da inteti settori di lavoro. 
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Rientrano nel primo caso .ikune clamorose de
fenestrazioni: Fiasconaro dal processo per la strage 
di Milano; Pivotti prima, e poi anche il più fidato 
Vaccari, designato in sua vece, dal processo per la 
uccisione di Roberto Franceschi a Milano; antece
dentemente a tutti Bevere da un altro processo di 
grande• rilievo politico; per non dire di Paolillo 
spossessato del processo Valpreda con lo stratag
gemma fasullo della competenza romana, o di Vit
\Ozzi privato dell'istruttoria per la morte di Calzn
lari. Arpartengono al secondo tipo di manovra gli 
spostamenti dei giudici iall~intl!rno degli uffici: 
Federico, Canosa e Montera dalla Sezione Lavoro 
della Pretura di Milano; Funaioli, Accattatis e 
Vignale della giurisdizione penale a quela Civile 
nel Tribunale di Pisa; Margara dall'ufficio Istru
zione di Firenze; Misiani da una sezione penale 
ad altra civile del Tribunale di Roma. La differenza 
tra le due fattispecie sta solo nella maggior porta
ta • privativa» della seconda: nel primo caso in
fatti l'interessato perde solo lo specifico procedi
mento sottrattogli, nel secondo invece perde l'in
tera competenza a trattare procedimenti attinenri 
alla materia considerata. 

Dire anche solo brevemente le ragioni spe
cifiche dei vari interventi di allontanamento di giu
dici da specifici procedimenti o intere materie sa
rebbe arduo, perché per ognuno di essi occorrereb
be qualche pagina per illustrare come le radici del
la defenestrazione risiedono nell'indipendenza ed 
autonomia di giudizio e di indagine rilevate da 
ciascuno in precedenti occasioni, assunte a spia dei 
loro orientamenti difformi alle esigenze predilette 
dalle gerarchie. Piuttosto può es<;cre utile qualche 
indicazione di elementi comuni atti ad una classi
ficazione dei sineoli episodi. 

Le privazioni di singoli procedimenti si caratte
rizzano per il fatto che il meccanismo utilizzato a 
tale scupo, identico al di là di contingenti specificità, 
consiste nel potere gerarchico che governa gli uffici 
del pubblico ministero e nella struttura burocratica in 
cui sono tuttora inquadrati i magistrati che ne fanno 
parte, si che ~olo ai dirigenti degli uffici e non 
anche ai singoli sostituti appartengono le facoltà di 
iniziativa; con la conseguenza che in caso di disac
cordo questi possono essere estromessi dalle inda
gini senza limite alcuno; se poi si tratta di giudici 
istruttori, ::ome tali svincolati da gerarchie e su
bordinazioni, si i-icorre ad una norma regolamentare 
~urrettiziamente introdotta nelle disposizioni per la 
esecuzione del codice di procedura penale (art. 17 
R.D. 28.5.1931 n. 603 ), in virtù della quale il 
capo dell'ufficio può avocare le istruttorie o singoli 
atti e delegare all'occorrenza m'tgistrato diverso da 
<?Uello inizialrrn::ntc investito del procedimento. Sif
fatta norma trae origine dal cosiddetto potere re
golamentare autonomo del Governo dell'epoca, che 
però non si estendeva a materie quali l'ordinamen
to giudiziario, la competenza dei giudici, le guaren
tigie dei magistrati, riservate alla legge in base alla 
stessa disciplina stabilita dalla famosa L. 31.1.1926 



o. 100 che per la prima volta attribul potestà nor
mativa all'Esecutivo. 

L'osservazione non è priva di conseguenze di no
tevole rilievo sul piano pratico: la natura di norma 
regolamentare impedisce infatti il giudizio di costi
tuzionalità davanti alla Corte Costituzionale e ne 
conso1ida il vigort:, che solo raramente viene posto 
io discussione in sede giudiziaria, sl che la stessa 
ronclamata illegittimità della disposizione, sia per 
contrasto con la Costi1uzione sia per contrarietà al
le norme di legge ordinaria, 5j risolve in definitiva 
io una sorta di forza 11ormativa privileriata, nessun 
giudice potendo contest.1rla con effetti generali e de
fini tivi. Le occasioni di ricorso a questo vero e 
proprio marchingegno elusivo della garnnzia del giu
dice naturale si fanno sempre più frequenti, eppure 
pare che ciò non basti ad assicurare la neutralizza
zione dei giudici scomodi, la cui « pericolosità » per 
gli orientamenti dominanti, specie laddove il potere 
è direttamente implicato, può sempre riservare sor
prese. 

Ecco quindi l'idea nuova: anzichè sottrarre di 
volta in volta i procedimenti scottanti, meglio al
lontanare definitivamente questi soggetti poco orto
dossi dalle funzioni « tentatrici », impiegandoli in 
compiti d'ordinaria amministrazione. 

Entriamo, cosl, nel campo degli interventi « pri
vativi » di interi settori di attività giudiziaria: se 
Canosa, Federico e Montera applicano lo Statuto 
dei lavoratori per garantire questi e non per aval
lare le prepotenze padronali; se Funaioli per l'istrut
toria sulla morte di Franco Serantini o Vignale per 
i fatti della Piaggio di Pontedera non si acquietano 
alle « verità ufficiali » dando qualche fastidio con 
le loro indagini e decisioni; se Accattatis e Margara 
osano sollevare annose coltri in materia di misure 
di sicurezza; se Misiani fa parte di un collegio che 
pfodica pretendendo di capire le vicende umane giu
dicate prima di applicare i codici; se tutti costoro 
lllostrano di non voler accettare i richiami all'or
dine che con forme varie da più parti ricevono, 
bisogna pure escogitare qualcosa che ne paralizzi le 
tendenze eretiche, ed impedisca direttamente i loro 
&utti giudiziari, visto che non ci riesce la perma
nente minaccia di sanzioni penali o di~ciplinari; 
d'altra parte queste richiedono tempo, e l'urgenza 
della loro rimozione da attività che possono essere 
intanto svolte con effetti « pericolosi » per gli in
dirizzi dominanti non consente attese. Il gioco non 
è difficile. Sul piano politico generale si è consu
mata la svolta involutiva; il sette maggio in minia
tura verificatosi con le recenti elezioni del Consi
glio Superiore delfa Magistratura (vedasi Astrolabio 
n. 4-5 e 6 del '72) indica il prevalere di tendenze 
conservatrici nell'organo di autogoverno dei giudici, 
dal quale restano completamente escluse le compo
nenti democratiche del corpo eiudiziario. Esistono 
perciò le condizioni generali e specifiche per una 
congrua epurazione degli eretici, se non in assoluto, 

quanto meno relativamente alle mat..:rie scottanti in 
cui la loro presenza non è gradita. Basta cogliere 
il momento opportuno. 

L'appuntamento è presto fissato: le tabelle an
nuali di composizione delle sezioni degli uffici giu
diziari e la destinazione ad esse dei vari magistrati. 
Occorre qui premettere che composizione delle se
zioni e destinazione dei magistrati alle medesime co
stituiscono un aspetto molto delicato della gestione 
degli uffici giudiziari in cui prestano servizio più 
magistrati, e che sono poi quelli di maggior rilievo 
nelle varie regioni italiane; è proprio questa gestio
ne che ha più volte sollevato dubbi e perplessità 
per i larghi margini di manovra che consente di 
guidare i procedimenti verso sbocchi precostituiti. 
Il cessato Consiglio Superiore fin dal maggio 1968, 
e cioè praticamente fin dal suo insediamento, pre
tese di essere messo a conoscenza delle ragioni spe
cifiche che suggerivano ai competenti capi di uffi
cio le modificazion: delle tabelle sino allora per prassi 
costante proposte senza motivazione. Successivamen
te nel novembre 1969 approvò una risoluzione in 
cui dettava rigidi criteri in ordine alla composizione 
degli uffici al fine di assicurare « una retta ed im
parziale gestione dell'importanti5<;imo settore delle 
destinazioni annua!: » dei magistrati, in armonia con 
le loro guarentigie e con l'interesse superiore de11a 
giustizia. Si trattava infatti di «evitare ingiustifi
cate trasmigrazioni da una sezione all'altra, o, peg
gio, trasferimenti 'punitivi' di magistrati » per mez
zo delle modifiche tabellari. 

Era evidente che in passato qualcosa non aveva 
fun7.ionato a dovere, e che concreti pregiudizi alle 
prerogative ~'inamovibilità dei ~iudici dalle funzioni 
si erano verificati con conseguente compromissione 
del retto corso della giustizia. Nè si noteva dubi
tare della competenza del Consi~dio all'esercizio di 
un « penetrante controllo » in questa materia atti
nente alle garanzie di una corretta giurisdizione, se, 
a parte le disnosizioni vigenti in proposito, si te..; 
neva conto della funzione primaria e della finalità 
istituzionale dell'c;rgano di autogoverno di un corpo 
di giudici in un paese democr3tico. E difatti per 
ben tre anni nessuno osò dubitzre. E la composi
zione degli uffici giudiziari è avvenuta attraverso 
proposte passate al vaglio del Consiglio Superiore; 
inoltre, nei casi di modificazione di tabelle la pro
cedura disposta in proposito prevedeva il contrad
dittorio con gli interessati agli spostamenti i quali 
avevano facoltà di esporre rilievi ed osservazioni, 
che spesso hanno consentito al Consiglio di respin
j!ere proposte che nascondevano finalità punitive. Al
l'appuntamento con le tabelle per l'anno giudizia
rio 1973 si giunge però in ben diverse condizioni 
come si è visto. Le proposte partono con progetti 
di spostamenti di funzione, senza reale motivazione, 
spesso senza previa notizia agli interessati per le 
loro osservazioni, talvolta addirittura in contrasto 
con le indicazioni delle assemblee tenute da1 giu-_,. 
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. 
magistratura 

dici di qualcuno degli uffici in questione. 
Inizia cosl la epurazione degli eretici. La cla

morosa iniziativa determina ovvie reazioni nel mon
do giudiziario e presso l'op:.nione pubbli~a anche 
per la coincidenza con le annuali giaculatorie con
tro i giudici democratici in occasione dell'1naugura
zione dell'anno giudiziario. In più di un mese il 
Consiglio Superiore non riesce a districare l'intri
cata matassa; nel suo seno l'operazione trova, con 
accesi consensi, qualche valida resistenza essendo fin 
troppo scopertamente politica. La decisione tarda, e 
sino a questo momento pende ancora sub iudice. 

La mancanza di una pronta reazione del Con
siglio in difesa dell'inamovibilità del giudice dà però 
escl a nuovi interventi epuratori: il giudice Misiani 
viene di colpo allontanato dalla sesta sezione penale 
del Tribunale di Roma subendo un tipico trasferi
mento 'punitivo'. Allo scalpore suscitato dal prov
vedimento, il Presidente del Tribunale di Roma rt:
plica dichiarandosi disposto a renderne note le ra
gioni solo se espressamente autoriz7 nto dal ml'de
simo Misiani e dal suo Presidente di Sezione, Dante 
Troisi, noto ed apprezzato scrittore. Ad una dele
~azione di magistrati ed avvocati, in rappresentanza 
di varie organizzazioni democratiche di giuristi, il 
Capo del detto Tribunale assicura non trattarsi di 
ragioni attinenti all'esercizio della ~iurisdizione ben
sl di carattere · personale, ribadendo l'impossibilità 
di renderle note senza consenso degli interessati. 
Quando però il consenso viene, e viene subito e 
senza riserve, si scopre che si tratta proprio di ra
gioni che attengono ad una decisione non aporez
zata dal Presidente del Tribunale stesso, che rifiuta 
di revocare il trasferimento punitivo pur formal
mente giustificato da cosiddette « esigenze di servi
zio» da lui stesso riconosciute inesistenti: provve
da, dice, ii Consiglio Superiore al quale Misiani ha 
fatto pervenire un ricorso; e quanto alla singolare 
procedura adottata, contrastante con la nota risolu
zfone del 1969, un significativo silenzio lascia in
tendere che caso mai è quest'ultima che ha i giorni 
contati. 

Continuando di questo passo, scrive Enrico Banfi 
in un fondo dell'Avanti del 20.2.73, «i Capi degli 
uffici, i bigs della organizzazione giudiziaria, torne
ranno ad essere i veri padroni del vapore», nel 
qual caso non potrà che intensificarsi « la caccia al 
giudice democratico». 

Il salto di qualità della logica repressiva si co
glie dunque a piene mani se si riflette che in so
stanza siamo 8fà alle prime anticipazioni di una stra
tegia di ampia restaurazione del ·governo reale del
l'ordine giudiziario da parte di t:ili 'rugs', nel qua
dro di un autogoverno puramente formale del Con
siglio Superiore della Magistratura. 

Sarebbe allora più che legittimo attendersi dal 
Capo dello Stato, che per Costituzione ne è il Pre
sidente, una personale partecipazione alla seduta del 
Consiglio Superiore destinata al problema delle ta
belle, come in altre occasioni ha presieduto anche 
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il cessato Consiglio la cui deliberazione del 1969 
è ora il momento di tener ferma: tanto più che 
l'insigne giurista che tutti riconoscono in Giovanni 
Leone, e che proprio nella magistratura ha rinver
dito le speranze di miglioramento delle sue sorti, 
più d'ogni altro è in grado di avvertire quanto pe
ricoloso precedente sia permettere che si avalli la 
abdicazione ad uno dei compiti più delicati del
l'organo di autogoverno che lo ha Presidente, e so
prattutto che l'un Consiglio metta in non cale le 
disposizioni emanate da quello che lo ha preceduto. 

Ma altro ancora c'è da registrare: anche sul pia
no delle iniziative disciplinari ~i va notando un salto 
qualitativo. Se finora le 'grane' oer i magistrati sco
modi erano per le più legate ad occasioni di pub
bliche critiche agli indirizzi dominanti della nostra 
giustizia, e non riguardavano il merito del loro la
voro giudiziario, e se finora nessuno aveva osato 
tentare attacchi d1 sorta alle strutture organizzative 
dell'Associazione dei magistrati, ora si assiste al pro
gressivo avvicinarsi dell'arma disciplinare all'area dei 
provvedimenti adottati o addirittura all'attività as
sociativa nell'ambito del sodalizio predetto. 

Il cessato Consiglio Superiore aveva indirizzato 
la propria giurisdizione disciplinare verso l'afferma
zione sempre più netta della incensurabilità delle 
decisioni e dei provvedimenti dei giudici al di fuori 
dei normali canali delle impugnative processuali 
presso le istanze dei successivi gradi di giudizio, 
escludendo il sinàacato disciplinare persino in casi 
di errori evidenti che avevano allarmato l'opinione 
pubblica unanime per il sospetto dell'intenzionalità 
dell'erronea valutazione giudiziaria; si è infatti ri
tenuto pericoloso per una sana e serena ammini
strazione della giustizia estendere il controllo disci
plinare al meritc. delle decisioni e dei provvedi
menti, potendosi cosl aprire una breccia d'incalcola
bile portata al principio dell'autonomia ed indipen
denza della magistratura e della sua soggezione sol
tanto alla legge, che è il cardine costituzionale tanto 
faticosamente costruito a garanzia delJa obiettività 
di giudizio. In altri termini, tra due mali aveva 
scelto il minore, anche perchè notevole era la dif
ficoltà di giungere alla certezza dei supponibili er
rori di valutazione meritevoli di sanzioni, essendo 
il diritto il campo dell'opinabilità per eccellenza, 
come l'esperienza insegna. 

Senonchè ora si assiste ad un primo attacco alla 
costante prassi instaurata e tenacemente rafforzata 
nell'ultimo quadriennio: e, guarda caso, ne va di 
mezzo il solito giudice democratico. Si tratta del 
già citato Accattatis, delJa cui positiva ed apprez
zabile esperienza quale giudice di sorveglianza nella 
drammatica materia delle misurt" di sicurezza de
tentive (il cosiddetto ergastolo bianco) Astrolabio 
si è già occupato (vedasi n. 24 del 5.12.71 e fa
~colo segnalazioni del 15.2.72). 

Al Ministero di Via Arenula il modo di inten
dere ed applicare la legge praticato da Accattatis 
in proposito non deve essere andato a genio e con 
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la dovuta circospezione lo invita a diverso orienta
mento, senza peraltro ottener soddisfazione; chè anzi 
a Pisa si tiene un convegno in cui Accattatis co
munica ufficialmente i risultati del suo lavoro. Inol
tre egli redige una relazione che invia al Ministero, 
al Consiglio Superiore, ed a colleghi svolgenti come 
l~i compiti di giudici di sorveglianza, per informare 
aells propria esperienza e per aprire un costruttivo 
dialogo che consenta il confronto delhi sua con quel
la degli altri al fine di una verifica quanto mai 
opportuna per la messa a punto di una valida stra
tegia di trattamento degli internati tendente non 
solo nominalisticamente al loro recupero sociale. Per 
tutta risposta gli giunge da Via Arenula un'incol
~azione disciplinare: gli si contesta di avere in pra
ttca istigato i propri colleghi ad imitare la propria 
attività illegale. Come si vede non un sindacato di
retto contro i suoi provvedimenti, chè non sarebbe 
possibile, ma qualcosa di equipollente perchè il pre
supposto dell'incolpazione è pur sempre la qualifica 
di illegalità del suo operato, altrimenti non gli si 
P<>trebbe contec;tare di aver propagandato presso i 
colleghi atti del proprio ufficio conformi a legge. 
Senonchè, trattandosi di atti del genere giurisdizio
nale, al di fuori del controllo per mezzo delle im
pugnazioni, nec;suno ha il potere di qualificarli le
g~i o illegali, e quindi nessuno può incolparlo ra
gionevolmente di averne diffuso la conoscenza fra 
i colleghi quale che sia la finalità prefissa. Del re
sto, se l'incolpazione avesse un reale fondamento, 
tutte le volte che le decisioni dei giudici di merito 
vengono diffuse attraverso le riviste giuridiche per 
seirnalazione degli estensori, e sono poi cassate dalla 
Corte di Cassazione per violazione di legge, ossia 
~r~hè illegali, si dovrebbero iniziare procedimenti 
d1sc1plinari a carico degli incauti propagandisti in 
quanto istigatori all'imitazione dell'illegalità com
IIlessa! E' evidente quindi che l'oggetto reale del
l'incolpazione, al di là del suo tenore letterale, è 
Ptoprio il contenuto di merito degli atti del giudice 
Accattatis. L'arma disciplinare dunque è di tiro più 
alto, ora. 

.. _In oggettiva sintonia nell'alzo di tiro è l'altra 
UUz1ativa disciplinare del Procuratore Generale Guar
ne~a contro i componenti della Giunta Sezionale 
Milanese dell'Associazione Magistrati. Si tratta dei 
tnagistrati Longato, Greco, Cardaci, Galli e Pulitanò, 
responsabili d'avei indetto un'assemblea di quella 
sc:zione a seguito della decisione della Cassazione 
di trasferire il processo Valpreda a Catanzaro per 
legittimo sospetto verso la sede milanese natural
IDente competente. Comprensibilmente la decisione, 
definitiva per sua natura, aveva suscitato ovvie per
!>lessità presso i giudici di Milano città sospetta di 
Uleapacità di se1eno giudizio; d'altra parte nemme
no le più restrittive circolari in tema di critica dei 
Pto~vedimenti giudiziari da parte di giudici singoli 
0 di gruppi associati, per quanto estensivamente in
tese, potevano limitare Je libere valutazioni da par
te dell'assemblea in questione. La quale unanime 

emise una deliberazione di censura. Il Procuratore 
Generale, che evidentemente vuole lasciare in ere
dità al successore un pingue armadio di fascicoli 
disciplinari, se l'è presa con la giunta associativa 
che aveva indetto l'assemblea. L'impegno e l'atti
vismo con cui Guarnera vuol chiudere la sua car
riera nel campo delle iniziative disciplinari non sor
prende chi ne ha seguito l'evoluzione di pensiero 
dal discorso d'inaugurazione dell'anno giudiziario 
1968 quale Procuratore generale del distretto di 
Roma, ricco di indicazioni apprezzabili, al recente 
discorso d'apertura dell'anno giudiziario 1973 quale 
Procuratore Generale della Cassazione, pieno di 
plausi all'aborrito progetto sul fermo di polizia co~ 
me di reprimende per t giudici democratici che si 
ostinano nella « scorrettezza » di non dismettere la 
toga come a lui piacerebbe, e di rifiutare l'ideolo
gia della fatalità degli infortuni sul lavoro da lui 
patrocinata. 

Alla « tutela intransigente del diritto di libertà 
di associazione e di riunione dei singoli magistrati 
e degli organi rappresentativi delJ'Associazione me
desima » si è formalmente impegnata la Giunta Ese
cutiva dell'A.N.M., ed un subbu~lio di reazioni sta 
per sommergere i responsabili del sodalizio affinchè 
non tollerino ]'attacco alle sue stesse strutture or
ganizzative. L'iniziativa di Gu11rnera sarebbe piut
tosto esilarante se non inducec;~e ad un'amara con
siderazione: che ]'attacco all'AN M. viene portato 
avanti proprio da lui che nel 1962 ne fu il Pre
sidente, compagno di lotta del valoroso Salvatore 
Giallombardo; alfo cui morte Guarnera si poneva 
l'angoscioso interrogativo su chi avrebbe mai potuto 
riempire il « vuoto incolmabile » lasciato dallo 
Scomparso, e chi ne avrebbe mai potuto raccoglie
re la « fiaccola ». Giallombardo. del quale molti 
hanno lodato e giubilato la lungimiranza, non po
teva certo prevedere che un giorno l'Associazione, 
cui aveva sacrificato gran parte delle sue ineguaglia
bili energie, si sarebbe trovata sotto accusa proprio 
da parte di uno dei suoi Presidenti; anche perchè 
era già morto quando Guarnera Procuratore Gene
rale del distretto di Roma, tentò un primo assaggio 
antiassociativo quando pretese dalla Sezione Roma
na dell'A.N.M. copia di un ordine del giorno di 
protesta approvato da un'assemblea di magistrati 
(non però in sede sezionale) contro la avocazione 
del « caso Rocca • istruito da Ottorino Pesce. 

In quella richiesta, rientrata per la ferma rispo
sta ricevuta, può oggi cogliersi un precedente spe
cifico ( infraquinquennaJe, risalendo al 14.10.68) 
dell'odierna iniziativa: purtroppo l'ineluttabile fata
lità della vicenda umana vuole che ai primi di 
marzo Guarnera cessi dalla carica; purtroppo, per
chè l'A.N.M., ed in essa Magistratura democratica, 
proprio da iniziative del genere trovano ragioni di 
crescita e di forn per il credito -:he lo scontro dà 
loro nel paese. 

G· P. • 
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Si riempiono 
le prigioni 

e aro Parti, tu vuoi qualche infor
mazione sui fatti di Torino del 

27 gennaio u. s., in cui sono coin
volti nomi (e qualche persona) di co
noscenza, e io, un po' di malavoglia, 
ti accontento. Di malavoglia, perchè 
caso più caso meno, nome più nome 
meno, è una somma con addendi 
fissi: giovani di sinistra. Questa è 
una delle cose che distingue, non del 
tutto esteriormente, il fascismo dei 
vecchi tempi nOitri e quello, in via 
di tentazione, dei tempi odierni. Il 
resto, chissà, verrà dopo (il resto, 
cioè una maggiore somiglianza, benchè, 
come tu sai, niente si ripeta allo stes
so identico modo). 

Dunque, alcuni giovani che sabato 
pomeriggio 27 gennaio avevano fat
to un corteo di protesta solidale con 
altri giovani di Milano per lo morte 
provocata ad uno di essi da un colpo di 
arma da fuoco non certamente sbada
to e di bene sospettata provenienza, 
si trovarono - cosl si dice - a dar 
l'assalto alla sede provinciale del MSI 
in corso Francia. E' una sede ben 
an;osciuta, dove si reclutano (è una 
voce corrente) spie e guardiani per 
la FIAT. Risulterebbe, vagliando un 
po' di notizie sia · pure al condizio
nale, che ci sia -stata una provoca
zione fascista al termine di quel cor
teo, con un'aggreS6ione ad una per
sona imprecisata e con bastonatura 
a un malcapitato operaio comunista 
(questa è certa, perchè l'operaio spor
se denuncia alla polizia), cose di cui 
i più impuniti dci violenti danno pro
ve quotidiane davanti alle scuole, al
le fabbriche (un po' meno) e per 
le vie. Ti puoi rendere conto che i 
giovani del corteo fossero già ab
bastanza riscaldati dalla rabbia per 
gli incredibili e tragici incidenti di 
Milano e il sospettabile comportamen; 
to delle forze dell'ordine e le giustifi-

22 

cazioni addotte per difesa d'ufficio 
da quell'Allitto Bonanno che noi due 
conosciamo benissimo. Tuttavia, an
che questa è voce generale, le cose 
si erano chiuse bene. Ammettiamo 
che la provocazione di cui ti ho det
to le avesse riaperte; oppure no, che 
i giovani abbiano pensato di fare una 
capatina alla sede di corso Francia. 

L'impressione di molti è che n fos
sero attesi, e dai fascisti e dai poli
ziotti. Qualche dato Io conferma. 

ù responsabilità si vedranno. C'è 
ancora qualche magistrato... (con quel 
che segue, aiutando generosamente la 
fiducia). , 

La cronaca è quella rcgistrat:a dai 
giornali, ognuno a modo suo. E qui 
ti faccio il primo commento. Se il 
Buon Dio esiste (l'esistenza del dia
volo, testé accertata, dialetticamente 
lo confermerebbe) e se avrà voglia e 
tempo per istituire i suoi processi, 
vorrei che chiamasse i giornalisti a 
p1 esentarsi con i loro articoli e le 
loro informazioni e izlieli contec;tasse 
a uno a uno e poi sollecitasse il loro 
santo patrono a radiarli dall'albo cele
ste dcl'Ordine. Qui al mondo questa 
speranza non c'è. C'è solo da ver~ 
gnarsi che esistano, dopo il male che 
tanti di loro hano fatto a casa nostra 
per 20 anni e l'indegno perdono rice
vuto, giornalisti che per il soldo ven
dono la verità che perfettamente co
noscono, sulla pelle e il sangue deeli 
altri, tradendo quella che nel solito 
raduno della Presidenza della Repub
blica che si onora di riceverli è chia
mata la loro « missione i.. 

Si, caro Patri, c'è stato anche un 
cronista dcl Corrire della Sera (e il 
suo direttore conosce benissimo chi 
sono i Gobetti) che ha inventato, o 
accettata gratuitamente l'invt>nzione, 
che il ventenne nipote di Pietro 
GC'lJetti avrebbe confesato inaudibili 

di Franco Antonlcelll l 
cretinerie. Si è preso una diffida bel
l'e buona e ha dovuto smentire. (A 
questo proposito, cioè in fatto di 
imbecillità, c'è stato anche un gros
so esponente liberale che al 13° con
gresso del PLI ha detto che « il no
me di Pietro Gobetti è stato in
fangato da un nipote che va in giro 
a tirare bombe molotov ». Come se 
Piero Gobetti, « infangato » a suo 
tempo, fosse morto difendendo le se-
di del partito fascista. Manlio Brosio 
forse era assente, me Io auguro. Ma 
l'oratore, per fortuna, è stato coperto 
- lo hia riferito il Messaggero -
dai fischi dei giovani della sinistra 
liberale). Ma calomniez, calomniez ... 
Su tutta questa vicenda torinese si è 
imbastita, ormai come al solito, una 
montatura di calunnie, che significa 
di bugie (e le bugie hanno le gambe 
corte, eppure camminano). 

Bada, P.arri, che io non intendo en
trare nel merito delle eventuali re
sponsabilità di questi giovani. Essi 
sono sotto giudizio: aspettiamo il giu
dizio. Ma intanto, con gli occhi aper
ti. Fatto sta che le molotov scoppiate 
per colpa di qualcuno (ancora da 
precisare) non colpirono nessuno, che 
gli agenti, per fortuna, dopo gli al
larmi strillati a voce molto alta, stan
no benissimo (e il poliziotto presun
to ustionato è vittima di un altro in
cidente stradale) e che i giovani an
dati baldanzosamente e ingenuamente 
(forse intrappolati) per dare una le
zione ai fascisti - essi o altri che si 
trovarono casualmente nei paraggi -
si presero pallottole di calibro 9 tut
ti nelle tcr1a, qualcuno proprio nei 
glutei, per intenderci meglio. Perchè 
di dietro e non davanti? Spiegamelo 
tu. I feriti sono, almeno per ora, cin
que: un buon numero. La polizia, 
per il suo buon nome, disse di avere 
sparato a salve per intimidire i di-



mostranti: alla grazia! Ma diciamo la 
\.Crità: a Torino la polizia non spara 
a bruciapelo, non ha ucciso mai nes
suno. Interviene minacciosamente ar
mata anche dove e quando non po
trebbe (alla Lancia, non molto tempo 
fa) e arresta delegati operai aggre
diti da fascisti (alla Mirafiori) secon
do il sistema di giustizia che anche 
Pinocchio sperimentò, ma finora non 
ha cadaveri sulla coscienza. E pro
babilmente se non lo esegue, non ha 
l'lemmeno l'ordine di procurarseli. Bi
sogna risalire per questi ordini al 
17 aprile 1945, allo sciopero gene
rale preparato per il 18: il questore 
trasmise ai suoi dipendenti il coman
do del capo della provincia di far 
fuoco contro le maestranze degli sta
bilimenti. ( « Al servizio presso cia
scuno dci principali stabilimenti con
CGrrcrà il dirigente la Squadra Poli
tica con qualche funzionario cd agen
te osservatore » cosl continua la dr-
celare. Ahimc! quei funzionari, que
gli agenti osservatori son di quelli 
che oggi i cattivi accusano di avere 
la pistola facile e la mira sbagliata). 

Dunque, caro Patri, le notizie ac
CHtate sono grosso modo queste. In
tanto le pripioni si affollano ( Le 
Nouvel Observateur, mi pare del giu
gno scorso, calcolava 4750 gli arrestati 
per reati d'opinione): si affollano di 
altri giovani, di quella e di altre retate, 
fra i quali i fascistelli - non i gran
di e straconosciuti picchiatori - si 
distinguono per l'evidente ragione che 
essendo come tu ben sai, incensurati 
t: incensurabili, non possono essere 
molti. 
' Mi dicono che alcuni arrestati di 
« Lotta C.Ontinua » hanno scritto ai 
loro compgni scherzosamente: « non 
mandatene più, altrimenti ci manca 
l'aria », o qualcosa di simile. Tra ar
restati, indiziati di reato denunciati a 

piede libero, ricercati e sospettati, fan
no un bel numero, e sono in buona 
compagnia ideale, operai comunisti, 
studenti e docenti, dirigenti dei vari 
picoli gruppi di sinistra, ragazzi e ra
gazze: con nomi come Salvatorelli, 
Casalegno, Merlo, che è il figlio del
l'ex procuratore generale di Torino, 
Gruppi e tanti altri rinomatissimi. 
E c'è anche Guido Viale, che ha un 
alibi fortissimo, trovandosi altrove 
quella sera del 27 gennaio. Ma egli 
è- un teorico di « Lotta Continua » 
e, com'è noto, il nonno di un col
pevole è colpevole anche lui, in no
me di certe interpretazioni giuridiche 
che migliorano di molto il fascismo 
delle vecchie e mai estinte leggi fa
sciste. 

Il tono di questa lettera, mio caro 
Parti, è lievemente scherzoso. Si, ma 
per copri.re la rabbia e l'indignazione 
c.ontro questa classe dirigente che ha 
lasciato degradare persino i principi, 
e quelle istituzioni e quei costumi che 
li incarnano, ai quali invita insolen
temente a credere e · tendere onore. 
Questo può farti credere che io rim
pillnga di non poter venerare più quei 
tali principi. Nient'affatto: ho im
parato a scoprir' quanto erano men
zogneri. Quello che sento e che do
vrebbero sentire tutti ~ una vera preoc
cupazione (un senso di malessere) 
per uno stato di cose che va assu
mendo l'aspetto di uno sgretoàmen
to, di una degenerazione di questa 
società che sopravvive a se s~sa. 
al~amente a parole, meschina
mente nei fatti, e nella quale siamo 
coinvolti tutti, o per frename o per 
affrettame lo sfacelo. Questo tutta
via richiede non dispcraz:ione, ma 
nervi a posto. Ciò cui non credo è 
che un'« inversione di tendenza » ai 
vertici possa rovesciare questa situa
zione che investe dei suoi pericoli 

l'intero paese. Hai letto, Parti, su L'E
spresso i punti programmatici che Lu
ciano Barca ha delineato per concedere 
un diverso tipo di opposizione a un 
diverso governo? Apprezzabili nel 
complesso; ma quale Democrazia Cri
stiana potrà seriamente impegnarsi ad 
accettarli? Se voglio riconquistar fi
ducia (ti ricordi Gobetti nel '20, nei 
giorni dell'occupazione delle fabbri
che?) guardo alla classe operaia, ai 
metalmeccanici in lotta per i loro 
contratti, alle loro manifestazioni, di 
Napoli, di Genova, di Taranto, di Me
stre, quella straordinaria di Roma, e 
qui a Torino, tutti i giorni. Altro che 
guerriglia urbana! Se i loro sindacati 
reggono, se i partiti appoggiano, con
sigli e delegati potranno rendere an
oora più dura neile fabbriche la 
gro~a partita che giocano sul piano 
politico più che su quello ~trcttamen
te economico, ammesso che l'Iva, la 
lira fluttuante e i prezzi crescenti pos
sano considerarsi soltanto, coine non 
sono, problemi di busta paga e di 
conti di casa. Ma dicevo, altro che 
guerriglia urbana! Cioè sono d'ac
cordo con le precliche che si fanno 
da tutte le parti ai giovani: smette
tela di sostituirvi alle masse, di gio
care con le fionde, i bulloni e le 
bottiglie incendiarie. Ma « sostituir
si » e « giocare • sono verbi mal u
sati. In realtà nessuno rimproverò i 
giovani nel '60 di sostituirsi e di 
giocare contro i fascisti, e allora squa
dracce vere e proprie non se ne in:. 
contravano per le strade. Nessuno ri
fiuta, se occorrono, queste o quel
l'arma. 

Allora, spiegamoci, nel '60 i gi~ 
vani (giovanissimi, anzi) iniziarono 
e diedero fiamma alla battaglia anti
fascista, ma erano parte della cittl, 
parte della nazione che rifiutava l'a
vallo governativo a una manifesta-

-+ 
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zione di fascisti (avallo che era pm 
fascista della manifestazione stessa) : 
fecero una magnifica battaglia e la 
vinsero, perchè non r~sero iso
lati. 

« Abbiamo vinto con il consenso •, 
cioè con la democrazia. Non so, Par
ri, se hai già potuto leggere un arti
colo di Paietta sul n. 4 di Nuovaso
cietà. Dice cosl: « abbiamo vinto con 
il consenso • e ricorda la resistenza 
antifascista « nostra scuola di guer
ra » e la politica faticosamente pa
ziente e mai disperata delle alleanze, 
Giustissimo. Soltanto, io penso che 
senza « impazienza » è facile cadere 
nella remissività. Bisognerebbe studia
re un po' più a fondo la Resistenza 
e la sua politica giorno per giorno, 
azione per .azione e il modo come 
si attuavano politicamente le sue a
zioni. L'impazienza produceva quasi 
sempre dci guai: qualche volta no, 
era uno stimolo. Ma quando? Quando 
qualche compagno vedeva più lonta
no, interpretava la situazione anche 
alla luce del coraggio, del tentativo, 
del colpo arrischiato. Cose che lascia
no dubbiosi, d'accordo, ma che van
no meditate. E meditare bisogna far
lo insieme, estrarre una lezione da una 
discussione. 

Insomma, caro Parri, lasciami ca
vare il rospo di dentro: se i giovani 
delle disparate sinistre che sono mol
te migliaia e non tutti frivoli, non 
tutti energumeni, pensano a quel mo
do e si muovono a quel modo un mo
tivo c'è: sarà impazienza, sarà scon
tento, ma vogliono che le forze poli
tiche organizzate dei lavoratori gui
dino anche cercando il loro consenso. 
Il problema è tutto Il: confrontare 
idee e linee d'azione senza disprez
zarsi e calunniarsi a vicenda. E' inu• 
tile parlare di pluralismo, se non lo 
si accetta anche a sinistra. I giovani 
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che non contano sono i giovani che 
tacciono per furberia meschina; quelli 
che strillano soltanto hanno presto la 
voce roca. Restano gli altri. 

E non si parli di « recupero », pa
rola idiota e reazionaria; si parli di 
collaborazione, si parli - usiamo la 
p~.rola di Paietta - di consenso con
quistato, dialettico e perciò consen
so più che mai fondato. E' un di
scorso che porta molto lontano, ma è 
il tormento di molti, è uno dci più 
l\feri problemi del mondo, investe 
tutti i popoli, determina la qualità 
dci rapporti tra le nuove generazio
ni e il socialismo. 

Per me, lotta di idee furibonda, 
ma nessuna discriminazione reaziona
ria a sinistra. Il facismo non è a 
~inistra (e chi gioca alla sinistra 
viene fatto fuori dai suoi stessi com
pagni, lo sappiamo); e il fascismo di 
sinistra è, nel migliore dei casi -
non dimentichiamo il fermento delle 
g-enerazioni tra il '30 e il '40 - una 
illusione che alla fine spacca in due 
una falsa unità. 

Ma intanto ricordiamoci una cosa 
importante, anzi primaria; che se 
le deprecabili azioni maldestre e « di
sperate » di pattuglie- si prestano al 
gioco della polizia e, più in sù, di 
tutto l'apparato statale che la diri
ge, anche il lasciare che lo stato 
colpisca la forza minoritaria dell'e
strema sinistra è prestarsi a questo 
gioco. Il governo della tensione sa 
benissimo che il partito comunista 
non c'entra affatto con le gesta dei 
cosidetti extraparlamentari, ma sareb
be ingenuo non vedere che esso ten
de a limitare, fino a chiuderli, se 
ci riesce, gli spazi intorno alla sinistra 
i~tituzionale, e, sgombratili dal bersa
glio-schermo dei vari gruppi, m110-
varà contro l'obiettivo reale, che è 
il movimento operaio (e studente-

sco, nella misura che sa battersi in
sieme con quello). Vecchia lezione 
del fascismo. Ora questo di oggi an
cora fascismo non è, ma un vero 
segno di disperazione è non già gri
dare al fascismo prima del tempo, 
ma, avvertendo che il fascismo striscia 
e strisciando avanza, non buttare contro 
questo pericolo tutta la forza intran
sigente delle masse e scambiare le al
leanze, ipocrite e ritardatrici, di ver
tice, con le alleanze necessarissime, 
di base. 

Ma insomma, caro Parri, discutia
mole queste cose: il dibattito cultu
uJe con i gfovani - l'unico fruttuo
so - non si fa evitando, come il 
marchese erede di Don Rodrigo, di 
mettersi alla loro tavola a colloquio: 
troppo grave è la situazione, troppo im
i:ortante è, prima delle altre, un'in
tesa fra le sinistre, almeno sapere 
f;no a che punto è possibile compren
dersi e marciare insieme. 

Intanto ( « mentr' io cosl piangeva 
entro il mio cuore»: vedi che tomo 
all'accento un po' scherzoso) la mon
tatura dei fatti di Torino si allarga 
con nuovi e inopinati arresti e me
scolanze di gente e di reati di inno
centi e di provocatori organizzati, si 
dice, addirittura dalla polizia: i fatti 
di Torino si collegano con quelli di 
Milano, dove se un giudice tenta di 
far luce sulla verità, di colpo gli tolgo
r.o la lampada di mano. Una storia 
che risale al 1969, caro Parri, e che 
ancora non è chiusa: e dimostra an
che di più che qlL1Ildo uno stato 
ricorre all'imbroglio e alla violenza 
e si serve per questo anche delle isti
tuzioni, ha scelto lui la via della di
spetazione - cioè della politica non 
democratica, per l'incapacità di se-· 
guirla - e solo la più grande unità 
possibile a sinistra può fermarla e
rovesciarla. F. A. • 
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A mc: questi « giustizieri » hanno usato la finez
za di rton unire, come hanno fatto per Nenni 

e Pertini, alle minacce di morte la pallottola-cam
pione. E' vero che alle minacce di morte di parte 
fascista credo di essere particolarmente allenato: 
ne ho ricevute parecchie centinaia, forse più di 
un migliaio. Sempre coraggiosamente anonime. 
Certi precursori dei moderni giustizieri mi hanno 
una volta gratificato del verbale di una corte mar
ziale fascista che mi condannava alla fucilazione 
nella schiena. 

i:-llora l'antica e rinnovata esperienza di questi 
obbrobriosi fondigli di sporcizia morale, caratte
ristici di una parte dei giovani che seguono le 
bandiere fasciste. Se le autorità di governo e di 
polizia procedessero con minore e voluta grosso
lanità psicologica troverebbero sempre nella dif
ferenza di mentalità e di linguaggio una ragione 
di distinzione dai cosiddetti estremisti di sinistra 

Una delle mie disgrazie è questa: le minacce 
di morte, che ho ricevuto anche in questi giorni, 
sono normalmente accompagnate da rosari di in
sulti degni di animali da porcile, senza far torto 
aP..H innocenti maiali. Una ragione di trist~a è 

Ed ecco un altro campione. Appartiene ad una 
altra serie delle epistole di cui i sempre corag
giosi ed anonimi fascisti mi grati1icano. Nonostan
te l'intestazione è anch'essa recente. L'od;o d i 
cui trasuda denuncia l'autore come un anziano re
siduato fascista. 
.. . e fu così che « il tempo successivo alla libera__... 
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zione » di Maurizio - padre dei partigùzni - e 
« Bronze Star» ... , iniziò, con gli Art. 16 del Dik
tat, a nascere la 

« schifo-crazia » 
antifascista e sciacallesca post-bellica che ha ridotto 
l'Italia da Nazione (ordinata, laboriosa, onesta, di
sciplinata, fiduciosa, pulita e rispettai:) a Paese 
(letamaio politico e materiale e rovina sociale, mo
rale e presto pure economica). 

Abbiamo la Repubblica degli scioperi, delle ra
pine, dei dischi, dei sindacati, degli scandali, della 
criminalità e del dissolvimento generale. Non fun
ziona più nulla. Qttesta è una Italia assurda, de
pravata (depredata') disonesta e sudicia: dal 1945 
in poi siamo indirizzati verso lo sfacelo. Al posto 
del tricolore e ormai da troppo tempo, sventolano 
le teppistiche bandiere rosse e dalla cosidetta « re
sistenza » in poi, tutto è caduto progressivamente 
sempre più in basso, come previsto. Il sovversi
vismo, la falsificazione e il disfattismo stanno man
dando tutto in malora. 

Questa (purtroppo.') non è più l'Italia di Mus
.rolini, ma l'Italia ... di Pa"i (anzi dei Porci) co
me fu detto allora (nell'ora dell'i"esponsabilità 
gnerale) per far ridere; mentre ora, nell'ora delle 
« responsabilità » ventottenali, ci sarebbe solo da 
piangere. 

Perfino il sovversivo a vita Pietro Nenni ha 
dichiarato che «la nostra è ~na democrazia (sic!) 
senza popolo!» Per una classe dirigente (cosid
detta) che nel 1945 era andata al potere, uscendo 
dalle cantine e dai conventi, con l'aiuto delle baio
nette straniere e in nome della democràzia e del 
popppolo, si registra davvero un brillante risul
tato! ... 
~a fino a quando? 

Tutto quanto sopra: pensano, sanno e dicono, 
consapevoli e schifati, onesti e non inquinati 

milioni e milioni di italiani 
La Resistenza, che non deve essere confusa 

con i regimi politici che le sono succeduti, non 
ha bisogno di esser difesa contro questi stolidi 
attacchi di epigoni di generazioni servili. E si è 
detto e ridetto che la lotta antifascista non si 
preoccupa tanto di specifici e diretti riflussi fa
scisti, che sono a consumazione, quanto del ro
vinoso qualunquismo parafascista tanto diffuso 
nella nostra inferocita borghesia, che trova insie
me cosl pericoloso favore nei corpi separati. Un 
impotente sfogo di vendette personali, come quel
lo qui riportato, potrebbe lasciar indifferenti sul 
piano politico se non fossero le condizioni di quc
i.ta Italia ad averlo risvegliato, e le nostalgie, i 
rancori e soprattutto le deprecazioni non trovas
sero largo consenso. 

Ed il discorso inevitabilmente torna su alcuni 
grossi fattori di disturbo che complicano gratui
tamente una situazione che ha già cosl gravi ra-

gioni oggettive di malessere. Fuori dalle lotte del
le classi lavoratrici e dalle difficoltà economiche, 
e trascurando gli incidenti quotidiani, inevitabili 
in un momento cosl agitato, creano diffuse zone 
di disagio pubblico, ed esercitano una forte in
fluenza negativa sulla spinta delle rivendicazioni 
dei lavoratori e sulle possibilità di una nuova 
politica di governo, almeno diversa dall'attuale se 
non di sinistra, una larga frangia di corporati
vismo sindacalista e di capricci scioperaioli, che 
infieriscono soprattutto in alcuni settori dei di
pendenti pubblici, troppo olimpicamente indiffe
renti ai disagi ed al prezzo che impongono agli 
utenti cd ai contribuenti per non destare sordi 
movimenti di protesta in larghi strati dell'opi
nione pubblica corrente. Esemplifico citando al
cune categorie di medici e di dirigenti post'<lli. 

Non è facile un discorso meno sommario, 
tanto è socialmente, psicologicamente e politica
mente complesso e confuso il panorama della so
cietà di oggi. Fuori dci vaniloqui fascisti, e con
tro la sempre più pericolosa inclinazione repres
siva di una nota parte dei tutori della legge e 
dell'ordine, non si può che sperare, come reale 
rimedio, in un nuovo orizzonte schiarito in cui 
possano avere influenza orientatrice serie e forti 
volontà espresse dalJe classi popolari ed il primo 
vaglio spetti al buonsenso. 

Un'aria nuova gioverebbe anche a veder più 
chiaro nclb consistenza e nell'avvenire dei mo
vimenti extraparlamentari. Gli eccessi e le vio
lenze che sono prodotto delle punte e frange 
estremiste sono un altro dci maggiori motivi di 
turbamento attuali. ~ pare opportuno parlarne 
a parte anche per non considerarli in parallelo 
con le prodezze estremiste dei fascisti. 

F. P. • 



Spionaggio telefonico, . 
Costituzione e procuratori generali 

L 'opportunissima indagine del Pretore di Roma 
Infelisi ha portato a rivelazioni clamorose. Or

mai anche l'opinione pubblica è informata degli 
scandalosi abusi che, resi sempre più agevoli dai 
moderni progressi tecnologici, detectives e agenzie 
d'investigazione sono andati compiendo per anni, 
con una frequenza che può parere sbalorditiva. La 
privacy di ognuno è minacciata; i telefoni sono in
tercettati; il nostro diritto costituzionale al libero 
e civile sviluppo della personalità, è stato e può, 
con la massima facilità, essere violato in una delle 
sue più fondamentali espressioni - l' « inviolabili
tà » della « libertà e segretezza della corrispondenza 
e di ogni altra forma di comunicazione » ( Costitu
zione, art. 15). 

La Costituzione ammette una deroga a quella 
inviolabilità soltanto sulla base di « atto motivato 
dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dal
la legge» (Costit., art. 15, comma II ). Ma quale 
può essere l'adeguata sanzione, quale l'efficace de
terrente contro illegittime violazioni che, ormai lo 
sappiamo, sono ricorrenti e sono rese sempre più 
facili a soggetti sia pubblici che privati? 

La storia comparata offre illuminanti esperien
ze. Infatti il fenomeno, che soltanto oggi fa pub
blico scandalo in Italia, ha fatto epoca e scandalo 
per numerosi anni ormai in Paesi tecnologicamente 
più avanzati, in particolare negli Stati Uniti d'Ame
rica. L'abuso dilagante ha messo a confronto due 
opposte concezioni. La prima è quella tradizionali
stica, facente capo a un noto giudice, Cardozo, se
c_ondo cui la prov11 ottenuta mediante. mezzi abu~ivi 
dovrebbe tuttavia essere ritenuta valida cd effica
ce, anche se coloro (polizia o persone private) che 
l'abbiano illegittimamente ottenuta dovranno essere 
puniti . per il loro atto abusivo. L'altra invece è la 
tesi, rivoluzionario rispetto alle regole tradizionali 
della Common Law, e facente capo ad un altro 
&rande giudice, Holmes, secondo cui l'unica vera, 
efficace, realistica sanzione, l'unico adeguato deter
rente contro quegli abusi, sta nel disporre la nan 
ammissibilit~ in giudizio della prova ottenuta in
costituzionalmente. Soltanto in questo modo polizia 
ed altri soggetti saranno definitivamente scoraggiati 
dal commettere abusi: poich6 sapranno che se an
che, con interferenze abusive, dovessero scoprire la 
prova di fatti, e sia pure di reati, tale prova non 

di Mauro Cappelletti 

avrebbe alcuna efficacia in giudizio. 
E' questa, infatti, la soluzione che, attraverso 

una serie di pronunce famose della Supreme Court 
americana culminante nella sentenza sul caso Mapp 
versus Ohio del 1961, è oggi accolta negli Stati 
Uniti, sia pure con certi limiti difficili a giustifi
carsi (in particolare, l'esclusione della prova « ille
gally obtained », affermata nel processo penale con 
riguardo alle prove ottenute abusivamente dalla po
lizia e in genere da autorità pubbliche, non è an
cora stata definitivamente estesa al processo civile 
ed alle attività &busive di soggetti privati, anche 
se c'è una tendenza ad estenderla almeno ai de
tectives privati). Ed è questa anche la soluzione 
che si è andata lentamente affermando, nell'ultimo 
dopoguerra, in altri Paesi, ad esempio nella Repub
blica federale tedesca. Qui l'esclusione è affermata 
anche nel processo civile ed a prescindere dal c~
rattere pubblico o privato del soggetto che abbia 
perpetrato l'abuso, anche se emerge però nella giu
risprudenza tedesca un altro limite, ~o~se non inac
cettabile, nel senso che la prova leg1tt1mamente ot
tenuta viene ammessa in giudizio allorquando l'at
tività illegittima si dimostri come l' « unico modo 
ragionevole » di salvaguardare un altro fondamen
tale valore costituzionale ( 1). 

Quanto al nostro Paese, assistiamo purtroppo 
ancora una volta ad un netto conflitto fra un testo 
costituzionale avanzato, ed un'attuazione giudiziaria 
per lo più conservatrice o decisamente retrograda. 
Cominciamo con il testo costituzionale. 

L'art. 13 della Costituzione, dopo aver p"5to il 
principio della inviolabilità della libertà personale, 
ammette che « io casi eccezionali di necessità ed 
urgenza, indicati tassativamente dalla legge », l'au
torità di pubblica sicurezza possa adottare « prov
vedimenti provvisori i. che debbono essere « comu
nicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria 
e, se questa non li convalida nelle successive qua
rantotto ore si intendono revocati e restano privi 
di ogni elf;tto » Ciò evidentemente significa che 
anche l'eventuale effetto probatorio - scoperta di 
indizi e prove attraverso ispezioni, perquisizioni per
sonali eccetera non convalidate dall'autorità giudi
ziaria ~ resterà caducato; e non si vede come tale 
caducazione, che vale 11el caso in cui l'illecita__:-
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tcrferenza nella libertà personale altrui sia stata per
l'etrata dall'autorità di pubblica sicurezza, non deb
ba valere anche nel caso d'interferenza perpetrata 
d.1 detectives od altri soggetti privati. 

L'art. 14 della Costituzione, a sua volta, dichia
randc"J l'inviolabilità del domicilio contiene un espres
so richiamo alle « garanzie prescritte per la tutela 
della libertà pcr~onale », ossia all'art. 13. Sembra 
chiaro insomma che il nostro sistema costituzionale 
vuol rifiutare l'utilizzazione, a qualsiasi effetto e 
quindi anche agli effetti probatori, delle resultanze 
di attività compiute calpestando certe libertà fon
damentali (2). E' vero che la formula dell'art. 13 
- • si intendono revocati e restano privi di ogni 
effetto » - non è ripetuta, né espressamente ri
c.hiamata, dall'art. 15, che è l'articolo concernente 
appunto l'inviolabilità della libertà e segretezza del
le comunicazioni private. Sembra tuttavia indubi
tabile che valga anche per l'art. 15 la stessa ratio 
della sanzione di inefficacia, che la Costituzione ha 
disposto espressamente negli articoli 13 e 14 (e, 
in materia di libertà di stampa, anche nell'art. 21): 
onde soltanto una scelta di car:ittere politico, e di 
chiara colorazione repressiva, potrebbe condurre a 
preferire l'argomento interpretativo a contrario (con
ducente alla esclusione della sanzione d'inefficacia 
nel caso dell'art. 15) anziché quello analogico (con
ducente alla estensione della sanzione). 

Purtroppo :i quanto risulta da taluni precedenti 
l'attuazione giudiziaria del testo costituzionale ten
de, ancora oggi - e in netto contrasto con gli 
altri Paesi sopra menzionati - ad ammettere l'uso 
in giudizio della prova ottenuta incostiruzionalmcn
te ( 3). Ne dà ora nuova dimostrazione il fatto che, 
come riferiscono le cronache, alcune bobine conte
nenti la registrazione delle intercettazioni telefoni
che abusive sono state rintracciate dal Pretore ln
felisi proprio pre5so la cancelleria del Tribunale ci
vile di Roma, allegate ai fascicoli processuali di ta
lune cause di separazione matrimoniale, cause nelle 
quali esse erano appunto « servite come prova» 
( cfr., ad es., il buon reportage di Guido Paglia in 
«La Nazione» del 20 febbraio 1973, p. 4, col. 1 ). 

Benissimo ha fatto dunque il Pretore romano 
ad opporsi all'andazzo dei giudici civili (laddove 
« civili », ahimè!, è soltanto termine tecnico) di 
ammettere tranquillamente siffatti mezzi di prova, 
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ed a sequestrare, come corpo di reato, quei mezzi 
cli prova che una terminologia americana chiame
rebbe avvelenati: avvelenati perché ottenuti in di
spregio di un fondamentale diritto dell'uomo. 

Al commentatore resta da osservare come ci sia 
voluto, ancora una volta, un pretore (d'assalto o 
no) per mettere in movimento qualcosa in quel 
grande pantano imputridito in cui languisce in Italia 
la macchina della giustizia. Inutilmente si cerche
rebbe invece nelle relazioni dei procuratori gene
rali alcun cenno a proposito di queste violazioni 
delle libertà fondamentali dei cittadini, violazioni 
emerse oggi alla pubblica luce ma ben note da tem
po alle corti di giustizia. In cambio, i procuratori 
generali si erigono a loquaci difensori di un « fer
mo di polizia•, che va addirittura al di là di quello 
concesso, in Grecia, dalla Costituzione dei colon
nelli; e in tale veste di difensori di un Governo 
alquanto discutibile, essi ben meritano l'elogio di 
un ministro guardasigilli ( 4) che tanto eccelle (si 
fa per dire!. .. ) nel campo degli studi e delle rifor
me della giustizia italiana. 

M.C. • 

(1 ) Per ampie informazioni, concernenti i Paesi 
delle principali famiglie giuridiche - Paesi di de
rivazione romanistica: Europa occidentale e Ame
rica I.Atina; Paesi socialisti; Paesi di Common Law 
-, rinvio al volume Les garantics fondamentales 
des parties dans le procès (edizione internazionale 
a cura di Mauro Cappelletti e Denis Tal/on), Mi
lano-Giuflrè e New York-Oceana, 1973, specie a 
pagine 759-766, 809-813. 

(2) Cfr., ad esempio, P. Barile, Istituzioni cl; 
diritto pubblico, Padova, Cedam, 1972, pag. 448. 

( J) Mi permetto di rinviare ai miei volumi Giu
stizia e società, Milano, Edizioni di Comunità, 1972, 
pag. 376 seg., e Processo e ideologie, Bologna, Il 
Mulino, 1969, pa,_. 111 se,_. 

( 4) In d.ita 21 febbraio 1973 l'ufficio stampa 
del ministero della giustizia ha reso note le rispo
ste di pieno appoggio del ministro Gonella a quei di
scorsi anche laddove essi si sono fatti propugnatori 
di una proposta di leg,_e, quella sul <- fermo di po
lizia», estremamente criticabile anche sul piano del
la legittimità costituzionale. 
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Metalmeccanici: 
forza e volontà 

L a grande manifestazione nazionale dei metal
meccanici svoltasi a Roma nella giornata di ve

nerdl 9 febbraio ha posto all'attenzione di tutto il 
Paese la forza di una categoria in lotta da 4 mesi per 
il rinnovo del suo contratto di lavoro, la qualità del
la rivendicazione, l'unità del sindacato e la solidarietà 
di tutti i lavoratori. 

Dei metalmeccanici si conoscono da tempo le coor
dinate che la indicano categoria forte perché coscien
te del suo operare in un settore industriale avanzato 
tecnologicamente ed organizzativamente (elettronica, 
elettremeccanica, meccanica, siderurgica, cantieristica, 
nucleare). 

E' una categoria che fa coppia con il progresso 
tecnico e rivendica perciò la sua parte di capacità di 
produrre, di professionalità (in coerenza con i risulta
ti del processo produttivo), nella piattaforma posta a 
base del nuovo contratto. Semmai le rivendicazioni 
portate avanti in questo contratto arrivano all'eviden
za in ritardo, ma questo vuol dire che sono mature, 
che sono nella realtà della fabbrica, che sono nella 

·coscienza di tutta la categoria. Perciò tanta volontà e 
tanta unità a sostegno delle richieste del nuovo con
tratto, alla cui piattaforma ha dato definizione la 
grande assemblea dci metalmeccanici conclusasi a 
Genova il 2 ottobre 1972. 

Genova - Mille delegati metalmeccanici di tutta 
Italia per quattro giorni si impegnano nella discus
sione e nella sintesi di una tavola di proposte con
crete da porre a base del nuovo assetto contrattua
le della categoria a fronte di consolidate realtà di 
fabbrica e di società. 

La TV dà una laconica notizia del più grande 
fatto sindacale d'interesse nazionale in quei giorni; 
ci dice invece molto d'altro e d'altri Paesi, cosl il 
pastone per il qualunquismo di tanta stampa è fatto. 

Eppure anche se non piace alla TV, al Governo, 
alla Confindustria, proprio da questa grande assem
blea parte la rivendicazione del nuovo contratto dei 
metalmeccanici, cioè di un milione e mezzo di la
voratori alla testa del più cospicuo settore indu
~ttiale italiano, sotto ogni aspetto il più rilevante, 
il più trainante, il più coinvolgente. Ma l'assurdo 
dalla nostra pubblica informazione continua; e quasi 
non si reagisce più; invece la denuncia dovrebbe es-

di Pasquale Emanuele 

sere quotidiana e puntualizzata, poiché l'informa
zione TV fa opinione ed occorre pensarci seriamen
te come si pensa ad un grave problema di salute 
pubblica. 

Da Genova, da quella rapptesentativa assem
ble'.l conclusasi il 2 ottobre 1972 parte la riven
dicazione di un nuovo contratto per i lavoratori 
metalmeccanici, nuovo contratto che fa perno su 
punti qualificanti di aggiornamento del rapporto di 
lavoro. 

Per esempio, l'inquadramento unico, cioè una 
unica scala paramctrale per i lavoratori composta 
di 5 categorie professionali con declaratorie uniche 
per operai ed impiegati e categorie speciali. L'arco 
parametrale tra la prima e la quinta categoria sarà 
compreso nel campo 100-200; le ferie uguali per 
tutti; il s'.llario sarà mensile; l'aumento retributivo 
sarà pari a lire 18.000 mensili per tutti. 

Per esempio: il riconoscimento del diritto alla 
studio ed alla formazione professionale di tutti i 
lavoratori con un monte di 150 ore per 1.riennio 
retribuite e facilitazioni ulteriori per lavoratori~ 
studenti. 

Ecco in questo sommario di esempi il contenuto 
di qualità, il balzo in avanti rispetto al precedente 
assrtto contrattuale. Salta la vecchia distinzione di 
classe: operaio e impiegato. Distinzione di comodo 
del padronato per sfruttare a fondo gli uni e gli 
altri; distinzione assurda perché facilmente intuibile 
che l'apporto produttivo, la responsabilità di lavoro, 
la conoscenza tecnica e pratica di un operaio qust
lificato o specializzato (prima o seconda categoria o 
super) non possono essere valutati economicamente 
e normativamente al disotto delle prestazioni di 
un disegnatore di concetto o di un fatturista o di 
un comptometrista o di un programmatore o di una 
steno-dattilografa solo perché cambia la categoria. 

E' indubbio che la professionalità dell'operaio 
preparato è già a livello di concetto e si estrinseca 
con discrezionalità di scelta nell'esecuzione del 
suo lavoro. E lo stesso vale per gli appartenenti alla 
categoria speciale, che pur avendo spesso compiti di 
notevole responsabilità, economicamente e normati
vamente fanno a sé: sono sopra gli operai e sotto 
gli impiegati. Si tratta di un'altra occasione di lu-

-+ 
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singhe, di corruzione o di ingiustizia padronale, da 
eliminare. 

Anche il problema degli straordinari, compresi 
a 100 ore, è stato posto in termini giusti e realisti
ci. Sembrerebbe questo, visto che tutti parlano di 
crisi, un problema astratto; invece no. Sono migliaia 
le aziende che fanno i loro programmi di produzio
ne considerando le ore straordinarie come una co
stante. Sarà un discorso duro, ma deve essere so
stenuto per dare solidarietà concreta a chi non ha 
un posto di lavoro; per garantire sempre l'esatta 
posiz'ione c;alanale del lavoratore rispetto alla pro
duzione; per fare crescere la partecipazione civile 
del lavoratore fuori fabbrica e per assegnare al la
voro straordinario un permanente significato di ec
cezionalità anche con un maggior impegno da parte 
degli organi preposti alla vigilanza o con nuove di
scipline. 

Milano, 22 novembre 1972 
I lavoratori metalmeccanici danno la prima dimo

stazione di unità e di forza alla Federmeccanica che 
prima ancora di discutere sul merito delle richieste 
contrattuali pone due grosse pregiudiziali: la con
trattazione articolata (o integrativa) e l'assenteismo 
nelle fabbriche. 

Sei cortei attraverso le vie della città più indu
striale convergono in piazza Duomo e vi portano 
200.000 metalmeccanici di tutta Italia. 

E' la più grande manifestazione che Milano ri
cordi, è una significativa dimostrazione di lotta, 
di unità tra Nord e Sud, di solidarietà di tutti i 
lavoratori. 

Parlano Camiti, Benvenuto e Trentin; i temi 
generali sono il NO del sindacato alla proposta di 
legge sul fermo di polizia; il NO del sindacato per 
la presa in esame delle pregiudiziali della Feder
meccanica; il NO del sindacato alla svendita del 
contratto e quindi il nostro SI' per un accordo serio, 
la nostra disponibilità sin dal primo momento, an
che senza uno sciopero, tanta è la forza e la re
sponsabilità che possiede oggi il sindacato. I padro
ni e il Governo - dice Trentin - non hanno ca
pito ed ecco la prima risposta, chiara e decisa, dei 
lavoratori che rivendicano un nuovo rapporto di 
lavoro, riforme sociali e democrazia. 
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Qual è il significato delle due pregiudiziali della 
Federmeccanica: contrattazione articolata e assen· 
teismo nelle fabbriche? 

Ovviamente la stampa indipendente d'informa
zione asseconda il disegno degli imprenditori voluta
mente ignorando che la contrattazione articolata è 
un'acquisizione sindacale che non può essere can· 
cellata, i lavoratori, il sindacato la difendono, per· 
chè altrimenti vorrebbe dire restituire ai padroni 
nell'arco dei tre anni di validità del contratto, i bene
fici con esso conquistati e pagarne poi anche gli 
interessi composti. 

La contrattazione articolata, infatti, nasce su 
dati obiettivi della produzione: il cambio di un ci· 
do di lavoro, la sostituzione di attrezzature, la mo· 
difica della progettazione, il riscontro di nuovi tem· 
pi di lavoro, l'espansione di una produzione, il re· 
cupero di posizioni salariali, ecc. Questi mutamenti 
possono o non verificarsi in una azienda, ma al mo
mento in cui si attuano non devono imporre alla 
maestranza di rimanere ferma sulle vecchie posizio
ni; la maestranza può entrare in questi mutamenti 
produttivi, nell'arco del contratto, con la facoltà del
la contrattazione articolata al fine di non subire gli 
effetti dei mutamenti intervenuti. 

I metalmeccanici non vogliono fermare il pro
gresso tecnico e produttivo (anzi si battono sempre 
per la sua accelerazione), ma non vogliono nemmeno 
essere da esso fermati. Essi sanno che sino ad oggi 
(e chissà per quanto ancora) c'è uno scorrimento 
in ritardo tra l'innovazione tecnico-produttiva azien
dale ed il recupero della loro giusta posizione di 
fronte alla nuova realtà produttiva della fabbrica. 
Per essi la contrattazione articolata è il solo modo 
di non perdere di vista tra un contratto e l'altro la 
realtà che muta. 

E l'assenteismo? E' solo un pretesto della Fe
dermeccanica per tentare di ridurre la portata del 
contratto, per tentare di abbassare la dimensione 
crescente del lavoratore nella società., e più ancora 
per svuotare l'articolo 5 dello statuto dei lavoratori 
nella fabbrica. 

Per montare la percentuale, la controparte ha 
considerato assenteismo: maternità, permessi 'sinda
cali, malattia, servizio militare, cassa integrazione, 



assemblee. E' una cosa molto poco seria. 
Infatti se è vero che la produzione è aumen

~ata; se è vero che 1a nost;a reputazione di Paese 
~dustriale è cresciuta (nonostante lo sciopero degli 
investimenti e la mortificazione della ricerca) è 
pure vero che i lavoratori, anche se costretti a 
prestare la loro opera sovente nelle peggiori con
dizioni, anche se vedono ogni giorno la morte por
tar via il compagno dal lavoro, hanno fatto la loro 
parte e pienamentf'. Del resto l'assenteismo dei la
voratori italiani {peraltro presenti e operosi in tanti 
paesi esteri) non è certo fuori dei limiti di naturali 
riflessi di situazioni ambientali e sociali. 

Tra le ragazze ed i giovani che lavorano alle 
trance l'integrità delle mani non dura molto; un 
operaio siderurgico a 40 anni ha finito di respirare 
come un uomo normale: la silicosi vuole il suo 
~o di polmone e non lo restituirà più. I livelli f ru~ore superano sovente i limiti di decibel tol-
erab1h dal corpo umano e i carpentieri oltre 

a disturbi generali accusano perdita di udito. La 
c~escita dei ritmi di lavoro, la pressione degli straor
dinélri, l'inquinamento dell'ambiente incalzano il la
voratore. La sua salute fuori della fabbrica non vale 
niente, e la sua pendolarità per recarsi al lavoro è 
un sacrificio ed un rischio tutto a suo carico. 

E' il caso perciò di considerare che, stante le 
condizioni di insicurezza nel lavoro e la carenza dei 
servizi sociali, l'assenteismo dei lavoratori è il mi
nimo pensabile essendo esso una perdita che si ri
flette più sul lavoratore che suJJ'imprenditore. 

C'è nel lavoratore l'esigenza di un recupero di 
una condizione di vita che va :t scapito di una ri
flessione suUa sicurezza, sul valore di altri fattori 
certamente civili e non meno importanti; questa 
esigenza alimentata freneticamente dai canali pub
blicitari del consumismo porta l'uomo a impegnarsi 
ogni giorno di più di quanto il suo rapporto di la
voro e i servizi sociali di cui di5pone meritino. 

Roma, 9 febbraio 1973. 
La capitale è solcata da quattro grandi arterie 

umane; il flusso di uomini e donne non è anonimo: 
sono le delegazioni dei metalmeccanici di tutte le 
fabbriche del nostro Paese con le rappresentanze del
le categorie che hanno voluto solidarizzare e parte
cipare alla manifestazione. 

. L'imponenza e l'entusiasmo dei cortei testimo
niano dello stato di buona salute del sindacato, della 
più vicina prospettiva unitaria, della forza che 
metalmeccanici mettono nella loro rivendicazione. 

I cortei evidenziano con cartelli e striscioni i 
te?Ji contrattuali della categoria, ma anche i proble
~1 sociali aperti nel Paese: contratto, riforme, am
~1~nte di lavoro, opposizione decisa al fermo di po
lizia, sviluppo equilibrato tra Nord e Sud: c'è un 
les~ico molto omogeneo tra i lavoratori di tutte le 
re~toni, scompaiono differenze; lo sviluppo, la cre
sctta delle maestranze è un fatto unitario e nuovo a 
tutti i livelli. 

La satira politica è gridata, ma ancor più è grafi
ca e plastica col graffio e la comunicativa di Sca
larini, perciò il messaggio è subito chiaro, signi
ficante. Poi i fischietti, i campani, i tamburi di latta 
e ancora più possente, emozionante il franare dei 
bulloni dentro fusti di lamiera rossa. Maiakovski è 
presente; è la sua giornata; c'è la sua classe, la sua 
forza, il suo ritmo. 

Questi sono i nostri metalmeccanici in un giorno 
di sciopero nazionale (9 febbraio 1973); un giorno 
in cui non ci saranno nella categoria morti e mutilati 
sul lavoro. Ma pensiamoli in un giorno diverso: sono 
sette otto volte tanto alle macchine utensili, agli al
toforni, ai cantieri, alle trance, negli uffici a produr
re tanto reddito, a produrre beni, a produrre pro
gresso. Questa è parte vitale del Paese, questa è 
tanta parte che rivendica una fabbrica, una società 
umanizzata. Anche 1a macchina sembra umanizzarsi e 
fa sciopero anch'essa, solidale con il suo pilota, co
me nel bellissimo vecchio racconto di Arpino « Isetta 
Paaff •. 

Il corteo anticipa in sintesi i discorsi ufficiali dei 
segretari nazionali del sindacato e di Lama e dà lo
ro il sostegno per riconfermare gli obittivi contrat
tuali e sociali del sindacato e dà a loro la forza nella 
discussione con imprenditori e governo di rappre
sentare non una richiesta di vertice, ma la matura 
e cosciente volontà dei lavoratori: il nuovo contrat
to lo vogliono presto e non vogliono svenderlo. 

La Confindustria con la rottura della trattativa 
voleva provare il grado di coscienza sindacale della 
categoria? Ebbene la risposta l'ha avuta. Il governo 
Andreotti proponendo la fiscalizzazione indiscrimi
nata degli oneri sociali voleva sentire la risposta 
dei lavoratori dopo quella data dal sindacato? Eb
bene la risposta l'ha avuta. 

La ripresa della trattativa sarà perciò sulla base 
di questa volontà dei metalmeccanici, volontà che 
si fa forte in tutte le categorie dei lavoratori di 
ottenere un contratto avanzato in una nuova fase di 
conduzione della società, caratterizzata da serie ri
forme sociali. 

Lunedl 12 febbraio 1973 
Padronato e governo devono ora rendersi con

to che, se si vuole la piena ripresa della produzione 
e dell'economia {su questo noi siamo sempre d'ac
cordo), l'unico modo per ottenerli è quello di stare 
seriamente al tavole delle trattative, togliere le pre
giudiziali, levarsi dalla testa che i lavoratori posso
no essere oggi classe subalterna senza forza e senza 
obiettivi, e discutere realisticamente sulle richieste 
fatte dal sindacato. 

Ecco a conferma un dialogo, registrato, con la
voratori che hanno partecipato alla manifestazione di 
Roma: 
Pasculli (Alfa Romeo), Casati (Sace), Pievani (Ote), 
Colelli (Aertermica N.). Barbieri (Alfa Romeo), Ti
rone (Sace), Rossi (ltalcementi), Pezzotta (Ote), 
Lorenzi (Magrini). --+ 
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D. - Quali sono i punti qualificanti del nuovo 
contratto, quelli che impegnano di più la vertenza? 

R. - Si deve anzitutto respingere la contropiat
taforma della Federmeccanica. La richiesta più quali
ficante del nuovo contratto è l'inquadramento unico 
per operai e impiegati. 

Ci sono anche tutte le questioni generali venute 
fuori nell'incontro governo-sindacati alle quali dob
biamo dare chiare risposte e le prime sono emerse 
dai discorsi fatte dai responsabili sindacali a piazza 
S. Giovanni. 
D. - Come considerare le due controparti del 
sindacato (I ntersind e Federmecranica)? 

R. - Sono padroni tutti e due, anche se il dif
ferente carico di ore di sciopero sta a dimostrare 
che c'è qualche differenza. L'intersind per esempio 
non ha posto pregiudiziali anche se poi nelle trat
tative si comporta come la Federmeccanica pur non 
arrivando alla rottura. 

D. - La fiscalizzazione degli oneri sociali come 
si prospetta? 

R. - I padroni devono pagare i contributi per 
la mutua, per la previdenza ecc. Ora il Governo dice 
che non devono più pagarli, pagherà lo Stato, quin
di la collettività, quindi noi. 

D. - Si è stabilita in questa lotta unità tra ope
rai e impiegati? 

R. - Si è stabilita un'unità che può giudicarsi 
complessivamente buona. Occorre fare però una 
d:stinzione tra impiegati tecrlici ed impiegati ammi
nistrativi, e allora si può dire che l'unità tra operai 
e tecnici è ottima La distinzione di comportamento 
vale meno per i giovani che sia tecnici sia ammi
nistrativi partecipano alla lotta contrattuale attiva
mente. 

D. - Dopo la manifestazione di Roma si pos
sono fare ragionevoli Drevisioni sulle sorti del con-
tratto? -

R. - Occorre che ci si incontri e si provi il pol
so della controparte per vedere sino a che punto ha 
assorbito la botta. Prima non è possibile e non è 
giusto fare previsioni perché si possono correre ri
schi, cioè sarebbe come abbassare la piattaforma pri
ma di andare a discutere. 

D. - E di un intervento del ministro del lavoro, 
Coppo? 

R. - Le organizzazioni sindacali hanno espresso 
la loro opinione. Tutti noi siamo disposti ad accet
tare una mediazione però che parta dalle nostre 
posizioni e non da quelle del padronato, cioè che 
non sia una mediazione tra un tutto ed un niente. 
C'è una cosa da dire: Roma era tappezzata di mani
festi OC di saluto, di solidarietà, di augurio ai la
voratori metalmeccanici; e dico allora che le forze 
che hanno in mano la parte maggiore delle aziende 
statali sono DC e quindi dimostrino la loro buona 
volontà di firmare .il contratto; e dico ancora che il 
ministro del lavoro, Coppo, ha la tessera DC e 
quindi in coerenza di spirito e di cuore con il ma
nifesto del suo partito si dia da fare con impegno. 
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Noi siamo sempre disponibili a discutere seriamente 
il rinnovo contrattuale. 

D. - I contratti di lavoro conclusi di recente, 
quello dei lavoratori chimici per esempio, si pensa
va portassero buoni riflessi alla nostra vertenza, 
invece sino a questo momento, no. Perché? 

R. - Rispondo con una battuta. Il padronato 
a volte fa degli investimenti a lungo termine; per 
battere la nostra categoria che ha determinato in 
questi ultimi anni delle scelte ed ha dimostrato di 
saper dare indicazioni, il padronato può essere di
sposto a chiudere certe vertenze per isolare i me
talmeccanici. Cosl pensa di resistere di più e di po
terci battere e di dimostrare che anche i metalmec
canici possono essere sconfitti. Ma sino ad oggi 
questo acéarezzjjto disegno padronale non si è ve
rificato e più dura sarà la lotta e più qualificato e 
indicativo ne uscirà il nostro nuovo contratto. Tut
te le ore che perdiamo si sommano alla richiesta. 

D. - Che cosa si pensa e che cosa si fa contro 
il fermo di polizia? 

R. - E' una proposta di legge che respingiamo; 
a livello di fabbrica ne abbiamo discusso in assem
blea e l'opposizione al fermo di polizia è risultata 
chiarissima. Dobbiamo però preoccuparci di saper 
sviluppare un'opposizione crescente non solo nella 
fabbrica ma generale e chiedere l'unità delle forze 
democratiche e delle sinistre perchè la legge che 
strumentalmente è contro i delinquenti, di fatto, se 
passa, opererà contro i lavoratori. 

Noi siamo pronti alla lotta sul fermo di polizia; 
oggi contro il governo dell'on.le Andreotti. Se 
cade e ci viene, per fare un nome, il sen. Fanfani 
con un governo di centro che lascia le cose come so
no, vuol dire che il I'"" governo si chiama di centro 
ma è ancora di destra. Le formule non ci incantano 
più. Questo per dire che il fermo di polizia non !o 
accetteremo da chiunque ci venga proposto e bat
teremo certamente il governo; ce ne sentiamo la 
forza e la volontà. 

D. - Come è stato l'incontro nella tua fabbrica 
tra la delegazione dei lavoratori che ha partecipa
to alla manifestazione di Rom'l e la maestranza? 

R. - Caldo. L'atmosfera si è alzata di molto 
quando si è fatto il resoconto e si sono fatti i con
fronti con la dimostrazione del 1969 a sostegno 
del precedente contratto. Entusiasmo ed emozione 
hano preso tutti e la lotta ha acquistato più forza. 
La maestranza sa che la vertenza è ferma, che ci 
sono pregiudiziali padronali inaccettabili e sulle 
quali non cediamo: o si tolgono o si continua a lot
tare con fermezza. 

Volontà di lotta, unità sindacale e ferma deter
minazione di acquisire un contratto nuovo che ten
ga conto della capacità del lavoratore nella realtà 
del processo produttivo dell'azienda, sono i dati co
muni alla più cospicua categoria delll'industria, e 
sono i dati che danno la risposta in anticipo. 

P. E. • 



riforma della scuola secondaria 

Scalfaro, owero 
l'immobilismo programmato 

e i fu un momento due anni fa in cui sembrò che 
nel campo della riforma della scuola secondaria 

qualcosa di scrio sarebbe !itato fatto. A ripensarci 
oggi, dopo la pubblicazione dcl testo proposto dal 
ministro Scalfaro le illusioni di allora risultano quasi 
patetiche. Sembra impossibile che, dopo venticinque 
anni di commissioni inutili e di relazioni chiuse nel 
cassetto, la costituzione della cosiddetta « commissio
ne Biasini,. avvenuta nell'aprile 1971 e la pubbli
cazione sette mesi dopo della relativa relazione con
clusiva abbiano potuto sollevare tante speranze. Ep
pure allora fummo in molti ad illuderci: erano stati 
pubblicati da poco i risultati del « Colloquio inter
nazionale » di Frascati, i cosiddetti « dicci punti », 
in alcune città italiane erano in corso promettenti 
esperimenti di biennio unico e al Ministero della 
Pubblica Istruzione, all'ufficio studi e programma
zione, sedeva Giovanni Gozzer, un cattolico di sini
stra che aveva pagato con dieci anni di ostracismo 
le sue vedute decisamente divergenti da quelle dei 
burocrati di Viale Trastevere. 

Poi il « momento magico» finl: il primo ad 
accorgesene fu proprio Gozzer che non aspettò di 
essere cacciato, preferl andarsene di sua iniziativa 
e tornare ai suoi studi. Misasi, che sotto il suo « in
flusso » aveva portato avanti una linea abbastanza 
coerente e dinamica, rimase al suo posto di ministro, 
vogliamo credere nella pia illusione di poter ancora 
condizionare qualcosa e qualcuno. Poi anche lui fu 
giubilato e la nomina di Scalfaro tolse ogni residua 
illusione sulla strada che si voleva imboccare. Il 
risultato, l'abbiamo visto, è il disegno di legge pub
blicato in dicembre, in cui scompaiono tutte le inno
vazioni che caratterizzavano positivamente il pro
getto Biasini, prima fra tutte l'elevazione a 16 anni 
dell'obbligo scolastico, mentre le materie opzionali 
invece che un contributo all'individuazione degli 
~t.eressi del ragazzo diventano un sistema per an
tlClpare al biennio quelle scelte che andrebbero fatte 
nel triennio superiore. Quest'ultimo infine non è 
più « onnicomprensivo • come sembrava ormai acqui
sito, ma si presenta «ordinato in sezioni•: in pra
tica sono perpetuate quasi integralmente le attuali 
divisioni. Quanto ai contenuti culturali nello sche
ma non ne viene fatto nemmeno un cenno: tutto 
è demandato al ministro, quasi fossero decreti ap-

di Giuseppe De Lutiis 

plicativi di natura burocratica. La formazione pro
fessionale degli studenti, infine, viene programmata 
in « stretta intesa » con il mondo imprenditoriale, 
come dire che sarà svolta secondo gli interessi e le 
vedute dci gruppi industriali. 

Questo, in grandi linee, il risultato di v~n~icin~ 
que anni di studi, di discussioni, di indagtru, di 
proposte accolte in vario modo da decine di commis
sioni all'uopo costituite dai ministri competenti. A 

. questo punto non vediamo che utilità possano avere 
avuto tutte le commissioni che si sono avvicendate. 
Si potrebbe quasi concludere che la nomina delle 
commissioni più che ad esigenze didattiche abbia 
risposto a necessità di altro tipo, quella di procra
stinare i tempi, ad esempio. Si deve riformare la 
scuola? Bene, istituiamo una commissione che man
di un qPestionario alle « componenti » del mondo 
scolastico, analizzi le risposte, tragga le conclusioni 
e le trasmetta al Parlamento. Nel frattempo passa
no gli anni, fa legislatura giunge al termine, se ne 
riparlerà dopo le elezioni quando il nuovo Parlamen
to e il nuovo ministro nomineranno una nuova com
missione che invierà nuovi questionari per poi sten
dere nuove relazioni, e cosl via. Sono passati cosl 
25 anni, anzi quasi trenta, se si pensa che la prima 
commissione fu istituita nel 1944. C'erano ancora 
gli alleati e infatti si chiamò « Sottocommissione 
Alleata dell'Educazione • quel primo tentativo di 
svecchiare la nostra scuola. Non aveva tra i suoi 
compiti la riforma degli ordinamenti, ma solo dei 
programmi, e infatti si limitò a indica~ programmi 
più moderni nei licei con l'indicazione di un uma
nesimo che uscisse dai termini della tradizione clas
sica e dove non mancasse la dimensione soprana
zionale e una sensibilità ai problemi del mondo di 
oggi. 

E' del 1947 invece la prima delle commissioni 
per la riforma della scuola secondaria. La presiede 
il ministro della Pubblica Istruzione Guido Gonella 
che il 27 gennaio 1948 apre i lavori con una pro
lusione in cui individua già i problemi da risolvere, 
che indica «nell'abbassamento del livello degli stu
di, nell'aumento eccezionale delh scolaresca bramosa 
di promozione e diploma ». Ma, prosegue il mini
stro, c'è «una grave crisi intervenuta nelle essen-
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riforma della scuola secondaria 

ziali strutture della scuola > per cui c'è la necessità 
« di riforme non eseguibili con procedi.menti e po
teri ordinari •. Cinque sottocommissioni lavorano 
per un anno e mezzo e il 30 aprile 1949 pubblicano 
una relazione in cui le varianti più sostanziali per 
quanto r.guarda la scuola secondaria superiore sono 
l'istituzione dcl liceo magistrale di durata quin
quennale e la possibilità, con esami integrativi, di 
passare da un liceo all'altro finché si è nel primo 
biennio. Risultati come si vede abbastanza modesti 
che comunque se fossero stati attuati allora avrebbe
ro pur significato qualcosa. Invece il progetto fu 
accuratamente chiuso in un cassetto e non se ne 
parlò più. L'iniziativa di tener vivo il problema 
rimane cosl affidata per molti anni ancora esclusiva
mente alla buona volontà di pochi pedagogisti. 

Arriviamo cosl al luglio 1962, anno in cui si 
insedia un'ulteriore commissione, questa volta pre
sieduta da Ermini, ex ministro della Pubblica Istru
zione, distintosi a suo tempo per le vedute non 
precisamente progressiste. La commissione si mette 
al lavoro e ad un anno di distanza vengono pub
blicate le conclusioni: nel nuovo piano resta la di
visione in tre settori che sono quello umanistico, 
quello tecnico professionale e quello artistico; quan
to ai licei quello classico viene considerato intangi
bile e quindi conserva un biennio tutto per sé. Vie
ne poi proposto un nuovo tipo di liceo che viene 
chiamato « moderno » a sua volta con tre distinte 
diramazioni, quella scientifica, quella linguistica e 
quella delle scienze umane e sociali. Del liceo ma
gistrale non si parla, ma si scopre ben presto che 
è ancora vivo e si nasconde sotto il nome esotico 
di « sezione di scienze umane e sociali » dcl liceo 
moderno. Il documento precisa comunque che « al
tri elementi della commissione » preferivano che il 
liceo magistrale conservasse « dall'inizio alla fine la 
sua fisionomia di scuola orientata alla formazione 
dei maestri elementari». Una frase che, unita al 
fatto che nelle prime stesure la sezione di scienze 
umane non esisteva, rivela le grosse battaglie che 
devono esserci state in seno alla commissione per 
salvare ancora una volta questo cadavere in avan
zato stato di decomposizione. 

La nota dominante della relazione del 1963 era 
comunque la restituzione dello scettro di leader 
della scuola secondaria al liceo classico, uno scettro 
che in tutti i convegni sia di riviste specializzate 
sia anche dci centri didattici gli era stato ormai 
concordemente tolto. A proposito di convegni più 
o meno ufficiali è degno di nota quello organiz
zato a Padova dal Centro Didattico Nazionale per 
i licci nel novembre 1959. Lo è per il fatto che 
per la prima volta viene avanzata la proposta « piut
tosto rivoluzionaria » del liceo unico. Un diluvio di 
polemiche sommerge Angelo Pcscarini, il proponen
te, che comunque sostiene a pie' fermo l'urto. forte 
anche di un disegno di legge parlamentare del co
munista Donini che propone un liceo unitario (an
che se non unico) con un elevato numero di ma
terie comuni e tre direzioni opzionali nel triennio, 

quella classica, quella scientifica e quella magistrale. 
Il polverone sollevato fu enorme ma questo non 
impedl alla sclerotica scuola italiana e all'ormai ca
davere istituto magistrale di sopravvivere anche a 
qu~te polemiche. 

Ma torniamo al 1963: abbiamo detto che la 
commissione conclude i suoi lavori in modo bur
rascoso rievocando ancora una volta il fantasma del
l'istituto magistrale. I risultati ad ogni modo sono 
solo consultivi: il governo infatti sta preparando 
una sua « Relazione sullo stato della pubblica istru· 
zione in Italia e linee direttive del piano di svi
luppo pluriennale della scuola per il periodo suc
cessivo al 30 giugno 1965 ». Questo nome pompo
so nasconde il più vituperato dei piani di studio, 
quello noto come•« Piano Gui » presentato alle Ca
mere il 2 ottobre 1964. I licei sono prodigiosa
mente proliferati; ora sono cinque: classico, scien
tifico, linguistico, magistrale e artistico. Il piano 
Gui non ebbe buona stampa, e gli studenti per la 
prima volta ~cesero in campa in modo massiccio 
co:itro la riforma. In difesa dcl « r!oroteo di ferro » 
e del suo piano si schierò solo il professor Flores 
D'Arcais, secondo cui era platealmente evidente «la 
essenziale concordanza » tra le motivazioni portate 
a favore del liceo unico e « determinati atte~~ia
menti che hanno come esplicito riferimento l'esi
stenzialismo e il marxismo » poiché « in nome del 
cosiddetto nuovo umanesimo si vogliono di fatto 
coloire i valori dell'uomo teoretico e cioè la vita 
det' sentimento, della fede, della contemplazione ». 

La polemica sul piano infuriò per un anno e 
oltre, poi il problema tornò di nuovo in catalessi, 
almeno a livello governativo. Sul piano dei conve
gni e delle tavole rotonde inv!CC le iniziative si 
moltiplicarono, senza turbare però il profondo son
no del Governo che pareva pago di presentare più 
o meno ogni lustro un nuovo inutile piano. 

Per trovare un nuovo accenno ufficiale al pro
blema dobbiamo arrivare al 6 dicembre 1968: sve
gliati bruscamente dalla contestazione giovanile i 
partiti della coalizione governativa inseriscono il 
problema addirittura nel programma del governo al
lon in formazione: vi si parla di una fascia bien
nale unitaria, con materie comuni e materie opzio
nali e di una fascia triennale che comprenderebbe 
un triennio tecnico, articolato come è attualmente, 
e un triennio liceale articolato in indirizzo classico, 
scientifico, pedagogico e artistico. Per la prima volta 
si parla della liberalizzazione degli accessi univer
sitari. Siamo ormai nel pieno della contestazione 
giovanile: forse ormai è già troppo tardi per ten
tal"! una riforma. A questo punto ritoccare program
mi e strutture organizzative non basta più: ben al
tre sono ormai le esigenze che vengono dal basso. 
Ad uno a uno tutti i pilastri più « sacri » della 
tradizione scolastica vengono demoliti, a comincia
re dal voto che viene considerato un potente in
centivo all'individualismo pe1 non parlare dci con
tenuti stessi dci programmi considerati avulsi dalla 
realtà storica e sociale. In questo contesto è cvi-



dente che la discussione sul biennio unitario o uni
co, sulle strutture «a canne d'organo» (quella at
tuale, in cui una volta imbroccato un corso di stu
dio non si può passare ad un altro) o policentri
che interessa assai poco: i ragazzi non riconoscono 
valore alcuno ai contenuti che ricevono e tendono 
a rifiutare in blocco quello che la scuola può o 
vuole dare; per non parlare di quelle frange più 
estreme che teorizzano e propugnano una paralisi 
totale della scuola che è vista come struttura clas
sista irrecuperabile ad una conduzione democratica. 
Inutile qui fare il discorso sulla pericolosità di cer-

di~ posizioni che finiscono col favorire il risorgere 
:endcnzc autoritarie, come sta avvenendo in que

sto periodo, e mettono in una situazione estrema
tnente imbarazzante i professori democratici costretti 
a scegliere tra una piena corresponsabilità nella « re
pressione » e una difesa insostenibile di una tattica 
che quotidianamente si rivela sempre più priva di 
shocchi. 

ba 
Un!ca via d'uscita sarebbe una « vera • e glo

• le riforma. Lo capiscono anche al Ministero, e 
~atti a questo punto si colloca il « momento ma
gicv • di cui parfovamo all'inizio: nel maggio 1970 
un convegno internazionale a Frascati e l'anno dopo 
~:t commissione che, pur presentando delle conclu-
51oni più arretrate rispetto a quel convegno, rap
pr~s.entano i momenti più avanzati che gli ambienti 
1Illn1steriali abbiano saputo esprimere. A Frascati i 
qu~ttro giorni di lavori si conclusero con la stesura 
~ dicci punti per i quali non è azzardato dire che 
nbaltarono cento anni di conduzione della scuola. 
«.La scuola secondaria superiore adduce, dopo corsi 
di durata quinquennale, ad un titolo o diploma fi
nale unico », cosl si apre il punto due, forse il più 
« sovvertitore », sicuramente quello sul quale si so
no ~~puntate le maggiori critiche. Un altro punto 
q~:ihf1cante dcl convegno di Frascati era il ricono
scimento del diritto alle uscite laterali. Nella scuola 
attuale se uno studente arriva alla quarta classe di 
un corso poniamo per ragionieri o per geometri e 
~r una qualsiasi ragione non prende il famoso « di
C_~ma • .non potrà che presentare la sua ve~chia 
ucenza di scuola media ovunque vada a mendicare 
un posto. Una scuola « diversa • invece - e quella 
prefigurata a Frascati lo era - dovrà nccessaria
:;icnte prevedere delle « uscite » laterali a qualsiasi 
.ve~o. Questo per garantire a chiunque, in qual
~~1. momento decida di lasciare gli studi, la pos-
11?1htà . concreta di agganciarsi ad un breve corso 
di aggiornamento professionale e di inserirsi nel 
tnondo del lavoro. 

. ~· significativo a questo proposito che il testo 
di riforma presentato nel 1972 da Marino Raicich 
e ~lt~i deputati dcl PCI recepisca in pieno questo 
Pttnctpio. E' sperabile che cosl sia finalmente sfa
~to il convincimento secondo cui la siniHra sareh-

portatria: della «scuola facile» con il diploma 
per tu~ti. Vediamo ora come il lungo documento 
<:onclus1vo della « Biasini • prospetta la scuola dcl 

domani. Vengono fatte tre ipotesi: due abbastanza 
moderate e tradizionali e una, quella della scuola 
« onnicomprensiva », che accoglie tutte le più mo
derne istanze della pedagogia. Prefigura cioè una 
scuola « che comprenda in sé tutti i fondamentali 
indirizzi di studio, e dove siano escluse non solo 
costanti separazioni tra gli allievi di diverso orien
tamento ma soprattutto discriminazioni gerarchiche 
fra i gruppi immessi in canali diversi ». I contatti 
tra chi sceglie diversi indirizzi vengono mantenuti 
attraverso periodi di studio comune, sia pure ri
dotti, della stessa materia, in cui chi ha scelto quel
la materia è «guida» per chi non l'ha scelta. «La 
scuola onnicomprensiva richiede anche condizioni 
adeguate quanto alle attrezzature didattiche, al per
sonale e ai servizi di trasporto e di mensa, doven
do per sua natura reàlizzare la giornata scolastica 
a pieno tempo educativo. Quanto al personale oc
corre che la figura dell'insegnante, oltre a conno
tarsi per una competenza culturale specifica appro
fondita cd aggiornata, si arricchisca e sviluppi anche 
sul piano pedagogico e didattico in funzione di tali 
nuove prospettive •· 

Già, l'insegnante; è pronto ai nuovi compiti? 
Da sempre la carriera dell'insegnamento è « entu
siasticamente abbracciata » da chi ha fallito nella 
rispettiva professione. L'ingegnere incapace, il lau
reato in legge chr ha tentato più volte il concorso 
da notaio, il veterinario senza clienti, il farmacista 
senza farmacia insegnano da decenni e a pieno ti
tolo lingue che non conoscono, scienze che impa
rarono vagamente in un esame universitario nell'ot
tobre dcl '43. Con queste premesse sarebbe abba
stanza ingenuo (o forse crudele) chiedere a ·questi 
stessi insegnanti una « riconversione » di tale por
tata senza prima provvedere ad una vasta e costosa 
opera di aggiornamento. Forse sarebbe più sempli
ce provvedere ad un massiccio ricambio in una pro
spettiva in cui all'insegnante debitamente riqualifi
cato lo Stato chieda un impegno totale e offra una 
retribuzione drasticamente adeguata. Ma dall'orec
chio dcl tempo pieno lo Stato non ci sente, e in 
fondo ci sentono poco anche molti sindacalisti. I 
sindacati non chiedono il temoo pieno, si limitano 
a sussurrarlo, forse timorosi della reazione che po
trebbe suscitare tra gli insegnanti attualmente in 
servizio,_ ognuno dei quali, specie gli uomini, si è 
creato la comoda nicchia del secondo lavoro. Ancora 
più impopolare il tempo pieno sarebbe tra le don
ne, che in gran parte esercitano ...enche il mestiere 
di « moglie • e si troverebbero assai a mal partito 
non sapendo a chi affidare i relativi pargoli. Ma 
con la piega che hanno preso gli avvenimenti i pro
fesrnri possono dormire sonni tranquilli: come di
ce\ramo all'inizio, la scuola onnicomprensiva è spa
rita dal progetto di riforma presentato da Scalfaro: 
piano piano si scoprirà che in fondo le scuole se
condarie hanno bisogno di una buona verga e di 
nient'altro. --+ 
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Lo Stato 
autofago 

R iassetto e dirigenza sono, prov
visoriamente, i due più recenti 

neologismi dello sconquasso che agi
ta l'apparato burocratico dello Stato 
da qualche anno a questa parte. Sa
remmo ingiusti se attribuiss.imo a 
questi due provvedimenti la respon
sabilità prevalente del fenomeno; es
so ha radici più lontane, anche se so
lo in questi ultimi anni ha assunto 
caratteristiche tali da lasciar perples
si non solo sull'interpretazione della 
sua intrinseca natura ma, sopratutto, 
sulle finalità che ne hanno mosso gli 
autori. 

Non è necessario rifarsi alla buro
crazia dell'impero austroungarico, an
cora mitizzata dall'intramontabile 
« conservazione » del nostro lombardo
veneto. Ma, con tutto quel che se ne 
è detto e ironizzato, non possiamo 
considerare tra gli aspetti negativi del 
processo unitario nazionale la sostitu
zione di una burocrazia di tipo pie
montese a quella di tipo borbonico, 
papalino o granducale. Era in ogni 
caso legittimo l'intendimento che muo
veva lo Stato a beneficiare, almeno 
moralmente, il proprio dipendent!e 
in confronto a guello dell'impiego 
privato e degli stessi enti locali. Gli 
eroi di Bersezio e di Oronzo E. Mar
ginati avevano sl i propri drammi fa
miliari, suscitati in gran parte dalla 
insicurezza « del poter arrivare alla 
fine del mese », ma, a torto od a ra
gione, sentivano l'orgoglio di ritirare 
lo stipendio alla tesoreria della Ban
ca d'Italia invece che di riceverlo da 
una busta ·paga, che talora non porta
va neanche il conto delle competen
ze: « prendi e ringrazia ». 

Fatto sta che l'impiegato che non 
lo era aspirava a « passare con lo 
Stato i.; . vedi l'esempio, più grosso 
per dimensione, dei maestri elementa-
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ri, che ha avuto peraltro una sua lon
tana coda sino ai primi anni di que
sto dopoguerra, quando (davvero in
credibile, oggi!) gli stessi, in Sicilia, 
optarono per lo Stato anziché per le 
nascenti strutture regionali. 

Ma il processo erosivo era già ini
ziato quando lo statale si vide « pas
sare avanti » il dipendente degli or~a
nismi corporativi, dalle varie confe
derazioni ai primi nuclei del parasta
to, peraltro non sostanzialmente di
stinguibili per origine o per caratte
ristiche deliberatamente sovrapposte. 

Sull'unica base della memoria per
sonale (fatta peraltro dell'appetito dei 
19 anni) ricordiamo che all'inizio de
gli anni trenta una diminuzione de
gli stipendi, di circa il 10 per cento, 
fu non solo praticata ma giustificata 
da un discorso del Capo tendente a 
persuadere il Travet di avere speso 
tr9ppo! 

Diamo alla citazione di questi pre
cedenti il solo significato di uno scru
polo di obiettività, non volendo mi
nimamente intaccare quella che è stata 
la portata reale del fenomeno che ha 
condotto, dal primo dopoguerra ad 
oggi, a svalutare prima (in termini 
economici) l'apparato burocratico s<a
tale ed a sottoporlo dopo al patrimo
nio di capacità operative, bene o 
male (non guardiamo alla qualità!) 
accumulato dallo Stato dopo l'ultima 
guerra. 

Il fenomeno ha caratteristiche ben 
definite, inizio e sviluppi ben deter
minati nel tempo ed è, al di sopra dei 
suoi aspetti particolari, un aspetto 
tra i più rilevanti dcl tipo di regime 
quarto di secolo. Un tipo di regime 
che gestisce lo Stato italiano da un 
che ci guarderemo dal definire sbri
gativamente democristiano, non solo 
per non offrire alibi ai collaboratori 

di Simone Gatto 

di altro colore, ma soprattutto per 
non scambiare lo strumento (partito 
di maggioranza relativa) per la poli
tica che forze reali (interne ed interna
zionali) l'hanno scelto a realizzare. 

Il moderatismo italiano, che nella 
incarnazione postrisorgimentale e gio
littiana aveva puntato sulla qualifi
cazione dell'apparato burocratico sta
tale, nella sua incarnazione post-bel
lica, « clerical-pluralistica », ha scel
to altre strade: prima tra tutte quella 
della proliferazione del parastato: a 
macchia d'olio, in superficie, come 
anche in profondità. (Altri a que
sto punto, salterebbe su a ricordarci il 
carattere « guelfo » della Democrazia 
cristiana, contrapposto al rafforza
mento dell'unità dello Stato. A parte 
il fatto che se ciò facessimo ci sen
tiremmo veramente in cattiva compa
gnia di certi « ghibellini », resta il 
fatto che « l'imperatore » di oggi si è 
sentito in tutti questi anni efficace
mente rappresentato nel nostro paese, 
sia il merito maggiore della Democra
zia cristiana o dei suoi alleati« laici»). 

Tra le tante sue conseguenze la 
crescita del parastato ha portato anche 
ad una maggior qualificazione, al
meno economica, del suo personale 
nei confronti di quello dello Stato. 
La cosa, già dagli inizi, ha suscitato 
preoccupazioni tali da sancire per leg
~c che la retribuzione del parastata
le non poteva superare per più del 
20 per cento quella dello statale; il 
che, al di là delle mere apparenze, 
sanciva il diritto ad essere meglio re
tribuito per il /atto stesso di non es
sere statale. 

Nel '63 il tentativo di applicare in 
pratica tale norma si urtò contro ... 
l'impossibilità di conoscere la reale 
retribuzione degli statali! Unica con
seguenza pratica ne fu l' al.lineamento 
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di tutto il personale del parastato a 
quello dell'istituto più grosso e meglio 
pagante. 

Saremmo reticenti, e in ogni caso la
cunosi, se non accennassimo almeno 
a quanto accadeva negli stessi anni, 
senza distinzioni di particolari respon
sabilità politiche, negli enti locali il 
cui personale riusciva, superando veti 
e controlli di merito, a collocarsi tra 
il parastato avanzante e lo Stato indie
treggiante. Non crediamo, anche in 
questa occasione, di dover ricorrere a 
radici storiche di carattere « guelfo », 
in un paese in cui il giusto richiamo 
ai valori delle autonomie non di rado 
è servito ad ammantare argomenti di 
carattere più spicciolo e meno storico. 

Dcl resto, battistrada delle possibi
lità più avanzate perseguite dagli en
ti locali è stata (per sé, per i propri 
collaterali e successori) la regione si
ciliana quando ritenne che, per invo
gliare il personale statale ad affluire 
al suo nascente apparato burocratico, 
fosse necessaria l'offerta di un im
mediato avanzamento di grado. Il re-
11to, inutile richiamarlo, è venuto 
dopo. 

Fatto sta che, già negli anni cin
quanta, l'apparato burocratico pubbli
co era configurabile, dal punto di vi
sta retributivo, come una piramide 
rovesciata di cui lo strato più basso 
veniva riservato dall'iniziativa o dal
la compiacenza dello Stato al suo stes
so. personale, a cui in compenso la
sc~ava l'onore e l'orgoglio di costi
tuire le fondamenta dell'edificio. 

Cominciarono ooi a manifestarsi, 
negli stessi anni cinquanta, i primi 
segni della tendenu autodistruttiva, 
che lo stato ha portato sempre più 
avanti sino ai nostri giorni. Alludia
mo ai primi provvedimenti di «esodo 
anticipato ». Una sorta di alleggeri-

mento dell'apparato, cosl almeno pre
sentato nella giustificazione dell'ini
ziativa, a cui sono regolarmente suc
cedute, a breve distanza di tempo, 
massicce immissioni, giustificate da ... 
carenza di personale. Per chi non lo 
sapesse, lo statale è stato invogliato 
all'esodo con abbuono di anni di ser
vizio ed elargizione di scatti qua
driennali, buonuscite e liquidazioni. 

L'esempio pitt clamoroso si è avu
to qualche anno fa con l'incoraggia
mento al massiccio esodo di personale 
esecutivo delle poste e telegrafi: pro
prio di quel personale la cui caren
za numerica, non da ora, viene co
sl spesso invocata a giustificazione 
del deterioramento dei servizi. A di
stanza di qualche mese si dovette ri
correre ai ripari facendo votare di ur
genza un provvedimento, almeno dal 
punto di vista quantitativo, senza pre
cedenti: aumentare per legge il nu
mero dei posti ricopribili con un con
corso espletato tre anni prima da 
trecento a ventimila! E buon per noi 
che ancor più alto era il numero de
gli idonei, a dimostrazione di. ciò che 
conta, anche in pieno miracolo eco
nomico, il miraggio di assurgere a 
fattorino o ad usciere. 

Episodi come questo, nella loro so
stanziale contradditorietà, fanno lu
ce su uno degli aspetti più deteriori 
della nostra vita politica. Quale altra 
giustificazione si può invocare se non 
quella di far fronte alla necessità di 
un clientelismo, divenuto da meschi
no ma innocuo strumento di governo, 
un vero e proprio Moloch, nelle cui 
fauci occorre ogni giorno gettare cen
tinaia di « posti » di applicato o di 
cantoniere? 

Ma il grande sfollamento doveva 
ancora venire, di U a poco. E venne 
infatti con la legge in favore degli ex 

combattenti. Senza che si potesse at
tribuire con certezza a determinate 
forze politiche (i disegni di legge era
no due in più dei gruppi parlamen
tari!) la proposta si trascinò lungo il 
corso della quarta legislatura, appro
vata solo a metà al termine della stes
sa. Le resistenze, a dire il vero, ve
nivano dal governo ma non dalle com
ponenti della maggioranza, deluse so
lo per esser venuto meno un buon ar
gomento di campagna elettorale, men
tre la sinistra di opposizione conte
stava la discriminazione connessa tra 
dipendenti da enti pubblici e dipen
denti da privati, negando a questi ul
timi ogni pur minima applicazione 
dei benefici di legge. . 

Ma da parte di nessuno venne fatto 
il discorso sulla sostanza di un prov
vedimento che, con i sette anni di ab
buono, invogliava ad abbandonare la 
amministrazione statale non tanto i 
vecchi quanto gli elementi ancora va
lidi. 

Chi era vicino o aveva già sessanta 
anni era già al massimo degli anni di 
carriera, senza l'aggiunta dei sette an
ni; mentre tale abbuono permetteva 
ai cinquantenni (ed anche meno) di 
lasciare l'impiego statale, passabil
mente pensionato e, soprattutto, in 
condizioni di potersi dedicare ad al
tro lavoro. Le conseguenze erano pre
vedibili: gli anziani, senza diverse e 
concrete prospettive, sono rimasti al 
consueto lavoro; i più validi hanno 
messo insieme ciò ~he era possibile 
dalla legge e, già da qualche tempo, 
si son messi almeno a tentare altre 
attività. Qualche funzionario buon 
osservatore mi dice che, non di rado, 
sono quelli stessi che ne avevano già 
un'altra, pomeridiana o intestata ad 
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altri, e che oggi portano avanti con 
maggiori disponibilità ed impegno. 

Il caso limite viene raggiunto (e 
non sarà certo l'eccezione) quando 
l'ex dipendente utilizza la capacità e 
l'esperienza accumulata nell'ammini
strazione statale per sostenere interes
si antitetici a quelli dello Stato. Non 
vorremmo fare esempi, ma come si fa 
a non pensare ai « consulenti tribu
tari»? Quanto dire che lo Stato, con 
le sue mani, si priva degli elementi 
più validi per ritorcerne le capacità 
contro se stesso .. 

E veniamo cosl al riassetto e alla di
rigenza. Da un lato non ci sarebbe 
troppo bisogno di soffermarsi ad ana
lizzare le caratteristiche dei due prov
vedimenti, dato che da mesi se ne 
parla largamente sulla stampa. Dall'al
tro non si può fare a meno di affron
tare almeno uno degli aspetti meno 
evidenti ma non meno sostanziali, su 
cui il discorso ha sorvolato anche in 
pieno dibattito tra maggioranza e 
opposizione, tra governo e sindacati. 

Non entriamo nel merito delle fi · 
nalità che i provve~menti si pro
pongono per una strutturazione più 
razionale dell'apparato burocratico del
lo Stato. Era da tempo acquisita, per 
limitarci ad un solo esempio, l'illo
gicità di un tipo di a.mministrazione 
che, centralmente, fa capo quasi inte
ramente'ai capi di divisione mentre gli 
ispettori generali più crescono di nu
mero e meno ~vano da fare, per non 
dire che meno sedie trovano su cui 
sedere. Ciò va detto senza ombra di 
sfavorevole giudizio verso un appara
to come quello ministeriale che, a 
chi l'ha conosciuto da vicino, è parso 
sempre molto inigliore di quanto non 
lo dipinga la èlassé- dominante (e la 
su:i rappresentanza politica) per costi
tuire alibi alle proprie malefatte. 

Ma al di là e al di sopra dei fini 
che il provvedimento si propone, re
sta la sostanza immediata. Lo stesso 
'acuto burocrate dianzi citato ci dice
va: « è come se un padrone di casa, 
infastidito alla lunga di avere sempre 
gli stessi ospiti, ad un certo punto 
decide di pagar loro l'abbonamento a 
vita presso un ottimo ristorante». E 
in realtà il discorso fatto ai funzionari 
con funzioni direttive è di questo tipo: 
« resta pure a lavorare qui, se vuoi, 
nessuno ti toccherà: ma tieni conto 
che se te ne vai subito ti pagherò an
cora meglio per tutta là vita e ti darò 
anche un grosso premio per la buona 
volontà dimostrata ,., 

Uno Stato che premia gli elementi 
che riconosce migliori purché si le
vino dai piedi è uno Stato autofagico, 
capace di corrodere, digerire, distrug
gere se stesso. 

Rallegriamoci che natura ci abbia 
dato uno stomaco capace di digerire 
tutto, fuorchè se stesso. 

S. G. • 

Istituto Campano per la Storia 
della Resistenza 

XXX ANNIVERSARIO DELLE 
4 GIORNATE DI NAPOLI 

BANDO DI CONCORSO 

L'Istituto Campano per la Storia del
la Resistenza, per approfondire Il con
tributo della Regione alla lotta de
mocratica ed antifascista, ha bandito, 
In occasione del XXX anniversario del
le • Quattro Giornate •, un concorso 
a premio per una monografia Inedita 
che approfondisca un momento o un 
aspetto della vita economica, sociale, 
politica, culturale della Campania nel 
periodo 1918 -1946. 

Il premio unico è fissato In lire 
500.000. 

Lo studio premiato e quelli segna
lati rimarranno di proprietà dell'lstl· 
tuto, che ne favorirà la pubblicazione. 

li Consiglio Direttivo dell'Istituto ha 
prordgato Il termine per la presenta
zione delle monografie alle ore 24 del 
30 Settembre 1973, giornata conclu
siva delle celebrazioni del XXX anni· 
versarlo della rivolta popolare. 

I saggi dovranno pervenire In quat
tro copie dattiloscritte in un unico 
plico raccomandato alla Segreteria 
dell'Istituto. In Via Carlo Poerlo, 89/a 
• Tel. 403.880. 

Ogni lavoro dovrà essere contrad
distinto da un motto ripetuto su una 
busta chiusa che dovrà contenere no
me, cognome, Indirizzo e curriculum 
vitae del concorrente. 

L'Istituto è a disposizione per even
tuali chiarimenti tutti I giorni feriali 
dal lunedl al Jenerdl dalle ore 9.30 
alle 13 e dalle ore 16.30 alle 19.30; 
li sabato dalle ore 9.30 alle 12. 

Napoli, 6 Febbraio 1973 

IL PRESIDENTE 
On. Avv. Pasquale Schlano 
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Un piano urbanistico 
per Venezia 

P enso che se si circoscrivesse il 
problema di Venezia alle sole 

questioni interne alla cerchia urbana 
insulare, si potrebbero trovare stru
tnenti più adatti di quelli fino ad oggi 
in programma per realizzare un favo
revole processo di trasformazione del
la città. Questa limitazione non sareb
be soltanto un invito all'approfondi
tnento del problema, perché limitarne 
la soluzione ai fatti della città stori
ca, significherebbe anche dare un'im
postazione diversa alla direzione scien
tifica dell'attività urbanistica, indiriz
zandoli\ a tener conto solo dei fenome
ni interni al nucleo insulare scopren
dovi motivazioni adatte a modificare 
concretamente in meglio i futuri asset
ti della situazione urbana. 

In tal senso il ridimensionamento 
del problema di Venezia comporta la 
rielaborazione delle caratteristiche ur
bane salienti in modo da chiuderle ad 
ogni rapporto diretto con i fenomeni 
di ipotetiche situazioni geografiche 
quadro, che oggi esercitano una note
vole attrazione sulla cultura urbani
stica, in quanto sono considerate pre
tnessa indispensabile di ogni attività 
pianificatoria circoscritta. 

Cosl, nel predisporre gli attuali p. · -
gtanuni urbanistici per Venezia, si po
trebbe contrastare l'atteggiamento dei 
moderni benpensanti del umo, che 
non stimano scientificamente pos.si.bile 
affrontare lo studio dei problemi ur
bani<itici della città storica, senza pri
tna averne determinato gli schemi di 
soluzione in base alle esigenze dei 
Problemi più vasti del territorio circo
stante la città in cui si pensa che essa 
debba inquadrarsi. 

Che cosa sono i problemi più vasti 
dell'area geografica intorno a Venezia, 
se non le varie alternative presentate 
dalle ampie trasformazioni di fondo 

implicite nelle proposte di assetto a 
grande scala di quest'area? Esse rego
lano e avviano per ora in una certa di
rezione il problema di Venezia, serven
dosi dei loro modelli generali per con
validarne le proposte di soluzione nelle 
quali sono implicati rapporti di cor
rispondenza e di pendenza con lo svi
luppo futuro del centro storico. E' 
appunto la sicurezza metodologica con 
cui si sono costruiti i modelli di ca
rattere generale, a conferire un sen
so di apparente veridicità all'idea che 
il problema di Venezia vada risolto nel 
quadro dell 'area geografica globale a 
cui si vuole includere e subordinare 
ogni esigenza urbanistica della città. 
Anche se nessuno sa bene ancora qua
le debba essere l'estensione di questa 
area globale che resta un'idea fumosa, 
essa tuttavia costituisce il punto di 
partenza per tracciare le grandi linee 
di sviluppo generale delle attività 1nse
diative, ivi comprese quelle del centro 
storico, che dovranno farne parte me
diante congrui rapporti di dipendenza. 

Pertanto l'idea di eliminare questo 
rapporto non solo conseguirebbe al 
senso delle riserve da noi P.recedente
mente esposte, ma imposterebbe un 
?iscorso ~uovo sulle linee di sviluppo 
mterno di una cultura urbana di Ve
nezia più esplicita e caratterizzata sul 
volto essenziale della città. Una cultu
-t~ estranea, perciò, non solo ai grandi 
pa1ametri indicatori delle direttive ter
ritoriali, ma altresl alla sfera ambigua 
dcl folclore turistico, alle culture uni
versitarie di alto livello_ internazionale 
e ad altre iniziative di « élite ,. tipiche, 
per intenderci, dell'Unesco. Solo ap
parentemente, e con dubbie estrapola
zioni, il carattere dei parametri indi
catori delle grandi lince di sviluppo 
per le soluzioni dei problemi di fondo 
dell'area geografica quadro di Vene-

di Giuseppe Samonà 

zia, può ritenersi applicabile ai fatti 
della realtà vissuta e visibile della sce
na urbana della città storica nei suoi e
lementi di concentrazione di origine 
antica. Secondo questo giudizio di ba
se, i grandi parametri dello sviluppo 
nella loro essenzialità elementare, do
vrebbero essere intesi come ampi sche
mi indicatori di interventi categorici, 
interamente fondati nel futuro della 
area geografica quadro mentre tutta 
altra cosa sarebbe, nella sua analiticità 
politica e culturale, la sostanza del 
problema urba.µo di Venezia. La real
tà di questo problema impegnerebbe 
soltanto le manifestazioni della comu
nità veneziana, dalle origini antiche 
alla possibile consistenza futura dei 
loro sviluppi, come lavorio interno alla 
cultura urbana, libera da ogni tipo di. 
subordinazione del suo sviluppo, agli 
stimoli dei grandi schemi territoriali a 
cui si vorrebbe legarla. 

Non ci può ~ssere infatti alcuna re
lazione diretta tra le grandi linee in
dicatrici dell'azione urbanistica nelle 
grandi aree geografiche, e la linea as
sai più complessa e problematica dei 
fenomeni di grande concentrazione ur
bana della città. Le grandi linee ter
ritoriali di sviluppo sono costruite to
talmente sull'esperienza tecnica dei 
grandi numeri della situazione stati
stica, che portano avanti quella serie 
di parametri dimostrativi che enun
ci~o giudizi categorici e riassuntivi e 
sono condizionatori dei futuri assetti 
dell'attività umana per gruppi di quan
tità universali. Invece i fenomeni del
la concentrazione urbana hanno uno 
sviluppo complesso interno alla con
centrazione stessa. 

Cosl, mentre i grandi parametri di 
sviluppo urbanistico si fondano su una 
super--esperienza condizionata alle ve

-+ 

39 



un piano urbanistico per venezia 

111111111111111111 11 1111 11 11111 11 11111 11 11111 11 111111111111111 11 1111 11 1111 11 1111 11 111111111111 11 11111 11 1111111111111111111111111111111111111111 11 11111 111111111111111 111111111111 1111111 11111u 111111 11 1111111 11 11111 11 11111111111111111 

rità statistiche e p~rciò postulate nel 
loro insieme, senza alcun rapporto rea
le e vissuto col territorio e i suoi asset
ti, i fenomeni di sviluppo della con
centrazione urbana sono condizionati 
alla vivace e complessa esperienza del 
tempo storico, interpretata nel modo 
più esplicito, secondo il senso assunto 
dalla storia in questa nostra età della 
cultura, che cerca appunto nella sto
ria le motivazioni di un'esperienza par
ticolare di carattere operativo e crea
tivo. 

Allargando il discorso oltre queste 
considerazioni, riteniamo che nella fun
zione primaria prevalente degli indi
catori, quali m~i per l'impostazione 
formativa delle grandi linee urbanisti
che dello sviluppo del territorio veneto 
(come di qualunque altro territorio), 
si dovrebbe tener conto della mancan
za in essi di una vera e propria rela
zione con gli aspetti qualitativi essen
ziali del territorio stesso, derivanti dai 
caratteri del suo rapporto complesso 
con le attività umane che vi si svol
gono. A auesto ounto il discorso ca
povolgerebbe tutti i presupposti della 
attività urbanistica in corso e in par
ticolare l'uso degli strumenti urbani
stici. Essi infatti dovrebbero essere itn
piegati tenendo conto della eterogenei
tà profonda esistente tra le caratteri
stiche del territorio condizionate alle 
valutazioni dci grandi numeri della 
statistica e le caratteristiche del terri
torio rilevate dall'insieme delle atti
vità fisiche naturali e umane che vi si 
svolgono e. dagli insediamenti accen
trati e sparsi che ne fanno parte. 

Si tratta di due sfere in cui hanno 
dominio incontrastato due dive~ for
me di esperienza che non possono es
sere fra loro compatibili; una sfera ~ 
quella formata dalla significativa pre
senza dei grandi numeri della stati-
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stica di cui si è accennato, con la loro 
ricchezza di indicatori; tale sfera è 
dominata dalle sintetiche formulazioni 
deduttive sorte da tutti i rapporti di 
corrispondenza e dipendenza fra uni
versi di valore quantitativo generale 
da cui derivano precise definizioni, leff" 
gi categoriche, indicazioni ineccepibili 
di verità formulate ' per l'intervento 
territoriale. 

In questa sfera agisce soltanto la 
esperienza tecnicistica condizionata a 
queste direttive numeriche, cioè ogni 
riferimento alla materialità sostanzia
le delle cose viene sostituito dal sitn
holo numerico quale modello sintetico 
a cui gli indicatori si riferiscono. 

Pertanto ciò che diffonde la cono
scenza delle cose si presenta come una 
sorta di super-esperienza numerale so
stituitiva deU'espericnza materiale in
corporata nelle cose. Si tratta di una 
esperi~nza per grandi linee astratte 
da cui è escluso ogni rapporto diretto 
con lo spazio del territorio inteso come 
grandezza fisicamente estesa e deter
minata dall'idea di luogo; un'idea for
mata da precise e irripetibili forme 
fisiche, con fenomeni caratteristici del
la situazione di ogni area localizzata 
e perciò differenti da luogo a luogo. 

Il riconoscimento che ne deriva ~ 
frutto di conoscenza degli elementi 
concreti cfel territorio in quel luogo, 
definiti dal rapporto fra la struttura 
fisica delle aree di insediamento e 
l'uso a cui sono destinate nel com
plesso delle attività insediative. Si 
tratta dell'altra sfera dell'ambiente ter
ritoriale in cui le cose si mostrano per
ché assumono un significato reso ma
nifesto dall'esperienza umana che ana
lizza deducendo dall'interno delle cose 
stesse, il loro senso e i loro significati. 

E' un'esperienza non uniforme e ri
gida come quella tecnicistica ma nasce 

dalla parte invariabile di cui le cose 
di un determinato luogo sono formate: 
una invariabilità che fornisce all'espe
rienza stimoli essenziali, sia per moti
vare la propria stabilità, che per sol
lecitare nelle sue parti trasformabili 
mutamenti anche profondi, nell'ambito 
dell'esperienza generale di tutto l'in
sieme delle cose di quel luogo. 

Le cose di un luogo sono legate in 
una complessa globalità e appaiono 
manifestazioni di una descrizione de
duttiva di cui esse, quali parti del di
scorso, si configurano come contesti 
omogenei in relazione agli elementi 
del loro contenuto. Fra i contesti due 
sono fondamentali, uno riguarda il 
carattere assunto dalle cose di una 
situazione, quando sono analizzate co
me fatti spazio-temporali; l'altro ri
guarda le cose analizzate come fatti 
non spaziali, in cui sono itnplicate, in 
primo luogo, le dcstinzioni di uso di 
interesse pubblico e privato. In en
trambi i contesti il carattere assunto 
dalle cose appartiene a due diversi pia
ni dell'attività culturale, che nell'am
bito urbanistico teorizza i suoi aspet
ti in espressioni tipologiche di cui dif
ferenzia l'analisi per parti, secondo il 
senso interno dei loro contenuti in 
ognuno dei due piani. 

L'analisi riguarda sopratutto i cam
pi di costituzione e di validità delle 
tipologie e le loro conseguenti regole 
d'uso, in rapporto ai molteplici am
bienti teorici in cui si vengono for
mando, e alle conclusioni a cui perven
gono verso finalità tendenziali. 

L'analisi riguarda altresl la descri
zione delle coerenze interne e degli 
insiemi, le loro concatenazioni dedut
tive, e gli aspetti di compatibilità con. 
le situazioni localizzate o da localizzare. 

Questo tipo di conoscenza, a Vene
zia crea una ricerca conoscitiva tutta 



111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

interna alle diverse attività che v1 s1 
svolgono nei molti gruppi sociali di 
cui la comunità è costituita. Tale ri
cerca dovrebbe analizzare la persi
stenza delle situazioni rappresentative 
di fenomeni a carattere invariabile an
cora esistenti e le molte altre situazioni 
in cui una serie di fenomeni variabili, 
legati ad attivit! materiali e spirituali 
hanno dato luogo a forme d contra
sto e di contraddizione con i valori 
d'uso per la forte resistenza ai cambia
menti che si è verificata nei contenitori 
edilizi di tali attività che hanno tro
vato sempre meno lo spazio favorevole 
a una loro oggettiva messa a punto in 
vantaggiose situazioni operative. La ri
cerca metterebbe in rilievo entità per
sistenti con una vitalità organizzativa 
ancora perfettamente funzionale cd al
tre, molto più numerose, in cui le at
tività non hanno potuto svilupparsi in 
modo organico per la mancanza di una 
razionale corrispondenza con le strut
tmc edilizie che vi fanno da supporto. 
Sarebbe utile, pertanto, localizzare le 
varie espressioni tipologiche ddla 
struttura edilizia in rapporto alle di
verse entità e manifestazioni dei feno
meni sociali e urbani individuandone 
la natura e qualificandone i ritardi e 
le deformazioni tipologiche che attra
verso i secoli la struttura edilizia ha 
dell'esperienza generale di tutto l'in
subito. 

Q~1cste deformazioni e questa ritar
data trasformazione sono da ricono
scere nella proiezione sullo spazio co
struito di relazioni residenziali, cultu
rali, artistiche, artigianali, commerciali, 
nelle quali si dovranno distinguere : 
nuclei stabili di origine antica da quel
li che si sono trasformati e che, nella 
attuale situazione, tro\lAllo difficoltà 
ad un razionale sviluppo e presenta
no numerosi aspetti contradditori di 

cui tanto spesso soffre l'intero svolgi
mento della vita cittadina. La messa a 
punto di tutti gli elementi di fatto 
acquisiti di questa situazione che si 
prefigge una sistemazione in contesti 
appropriati, rivela nel suo complesso 
una conoscenza della città essenzial
mente determinata come oggetto di 
esperienze storiche. 

Quando si proietta in relazioni ester
ne, incontra un numero notevole di 
altre situazioni inscdiative dovute ad 
attività di diverso tipo: quelle più no
tevoli sono ]e grandi attività produtti
ve di istallazioni industriali e quelle 
distribuitive del commercio a scala più 
che regionale. TJna di Queste è Mar
ghcra col suo porto industriale e con 
le sue attività produttive, un'altra è 
il grande porto commerciale previsto 
nella laguna. Sono attività corrispon
denti a forme di esperienza di natura 
prevalentemente cconomico-static;tira, 
prive di una vera esperienza storica, 
e comprendono tutte le manifestazioni 
di carattere produttivo o distributivo 
localizzato nel territorio con 2rande 
raggio di relazioni e di intcre(si. 

Si tratta di attività tecnicistiche tut
te protese nel futuro, condizionate a 
modelli economici regolati, appunto, 
eia una esperienza statistica dominan
te. In esse ogni assetto insediativo 
viene considerato in rapporto ai suoi 
contrassegni numerici a cui sono rife
rite tutte le simulazioni che dovreb
bero esprimerne le caratteristiche qua
litative. Le grandi sintesi impediscono 
a queste caratteristiche qualitative di 
conservare l'esperienza storica origina
ria dei piccoli gruppi sparsi nel terri
torio dai quali si formano i grandi 
numeri caratterizzanti e ai quali manca 
la forza che hanno le grandi concentra
zioni urbane come quella di Venezia, 
di difendere la loro posizione storica 

all'interno delle localizzazioni struttu
rali d'insediamento. Questi piccoli 
gruppi hanno trasformato con una len
ta azione propulsiva di dimensioni mol
te piccole il territorio naturale in cui 
sono localizzati e in cui tutta la loro 
responsabilità è stata investita fino a 
un recente passato in una circoscritta 
attività trasformatrice. 

Come si presenta perciò la situazione 
generale di tutto il territorio veneto in 
rapporto alle diverse attività che si 
sono individuate? La risposta è appa
rentemente abbastanza semplice: si 
tratta di una situazione in cui esisto
no delle grandi attività produttive e 
distributive 1a cui formazione e il cui 
sviluppo sono specificati da condizioni 
tecniche e da volontà politica che re
stano spesso esterne alla società di cui 
fanno parte; sono le istallazioni di 
Marghcra, quelle del porto commer
ciale e industriale, sono le grandi istal
lazion.i industriali e commerciali di Pa
dova e di Vicenza ecc. Attività queste, 
che assorbono approssimativamente le> 
ottanta per cento degli strumenti in
frastrutturali: la materializzazione dci 
grandi flussi di relazione tra queste 
attività e altre simili a grande distan
za si concretano, appunto, nelle in
frastrutture di trasporto. 

Sono altrcsl serviti da queste infra
strutture i grandi flussi delle masse 
turistiche relative alle attività della 
industria recettiva; una massa che si 
spoglia della storia dei singoli indivi
dui che ne fanno parte per organizzare 
una grossa struttura a caratteristiche di 
massa media dominata, appunto, dalla 
esperienza statistica. Porti, areoporti, e 
oggi anche le te1ecomunicazioni e in
fine la struttura de1 grande sistema 
aircolatorio nazionale; autostrade o 
superstrade, sono gli elementi intorno 

-+ 
41 



un piano urbanistico per venez1a 

1111111!11111111111111111111111111111111111111111111111111111Jllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111111111111!1111111111111111111111111111111111111111Ullllllllllllllll111111111111111111111111111111111111111 
a cui si coagula l'organizzazione fon- è pertinente perché appartiene a in- politiche r:guardanti ambiti chiaramen
damentale di queste varie attività a teressi di carattere produttivo estranei te omogenei di attività localizzate. Ciò 
grande raggio, il loro successo e il a Venezia, e concentrando tutto lo stu- avverrà sia in rapporto alle espressioni 
loro sviluppo. dio sul rapporto che questi emigrati comunitarie residenziali, sia in rappor-

A un altro quadro appartengono gli hanno con la città madre, con le atti- to alle grandi istallazioni produttive e 
assetti insediativi di grande proporzio- vità terziarie e quaternarie che vi si distributive. Ognuna di tali attività 
ne le città capoluogo come Venezia, svolgono e che li assorbono. nel proprio ambito svolgerà una poli
Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Ro- E' ovvio pertanto che nella configu- tica economico-culturale, che riguar
vigo, Belluno per la regione Veneta. razione degli equilibri tra gli assetti derà tipicamente tutto ciò che appar
Esistono infine nuclei insediativi resi- residenziali delle popolazioni accentra- tiene ai propri limiti. L'aggiustamen
denziali minori più soggetti alla crisi te e sparse, Venezia si identifica con to, come è ovvio, dovrà essere quello 
stimolata dalle attività a grande pa- un comprensorio chiuso in sè e per di impegnarsi per fornire alle rclazio
rametro di formazione estranea alla sè, mentre il territorio aperto della ni tra le diverse competenze una vera 
esperienza storica. gronda lagunare e dell'entroterra im- e propria integrazione capace di stimo-

Di fronte a questa situazione la ri- mediato, con i suoi piccoli centri, dc- lare. le .diverse attività inscdiativc del 
sposta risolutiva penso possa essere ve assumere dimensioni capaci di or- territorio. 
abbastanza chiara. Tanto le manifesta'- ganizzarsi in comprensorio con la som- Venezia storica avrà una propria uni
zioni produttive a grande parametro di ma delle esperienze storiche di tutti tà, i suoi problemi saranno misurati 
esperienza tecnico-statistica, quanto i centri raccolti intorno a una nuova in questa globalità interna. Finalmente 
quella degli assetti residenziali di espc- stabilità. Perciò la dimensione di quc- una conoscenza analitica complessiva 
ricnza storica hanno bisogno di cor- st'area geografica esterna a Venezia avrà una propria autonomia politico
reggere le attuali discontinue, contrad- assume caratteristiche di comprensorio culturale a un livello che compete alle 
ditorie e confuse relazioni che le le- con un grado di autonomia politica e proprie attività interne. A Venezia 
gano. amministrativa corrispondente ad una una globalità cosl fatta manifesterà 

Oggi quste relazioni difettose im- entità globale qualitativamente e quan- tutte quelle aperture che occorrono 
pediscono la piena spcÙilazione ra- titativamcntc più autorevole dei vari per organizzare e includere giuste re
zionalc dci grandi parametri dcll'in- comuni che vi saranno tutti rapprc- lazioni sia con i grandi gruppi produt
tervento territoriale, perché basata su sentati, una entità cui deve essere as- tivi e distributivi dcl territorio, che 
modelli che mancano di una conoscen- segnato il ruolo di ente autarchico. con i comprensori territoriali esterni. 
za precisa delle attività contrassegnate Questa concezione, che è probabil- Se ne avvantaggerà una più precisa, 
dalla esperienza storica e perciò restano mente l'unica scientificamente possi- adeguata e spregiudicata tecnica di svi
quasi sempre estranee alle esigenze bile per rendere omogeneo ogni di- luppo, che potrà formarsi assai più 
della società e le contrastano da un nu- scorso urbanistico sul territorio, è le- razi?nalmcnte di quanto non faccia 
mero notevole di punti di vista. Cc gata alla condizione perentoria che le oggi. 
ne accorgiamo dallo stradicamento che grandi attività produttive e distributi- In questa situazione nuova sarà pos
i grandi interventi provocano nei pie- ve dominate dall'esperienza tecnico- sibile capovolgere l'attuale modello di 
coli centri, stimolando l'afflusso delle statistica, abbiano in ogni regione un sviluppo economico con una politica 
loro popolazioni sparse verso i grandi loro diretto riferimento con i grandi regionale e comprensoriale, in cui le 
centri urbani, nei quali il sistema com- territori attraverso gli strumenti ur- varie unità avranno una propria coc
patto della comunità, con la scdimen- banistici della politica regionale che, renza globale unitaria in sè e per sè 
tazione profonda di esperienze stori- in relazione a un quadro nazionale, do- insieme alla possibilità di formare rc
chc, si tiene stabilmente legata alla vrà stabilirne dimensione, qualità e fi- !azioni reciproche. Allora l'csp3nsione 
struttura urbana e ci vivono malgrado nalità, tenendo conto delle relazioni pubblica dei grandi interessi tcrrito
le crisi, le contraddizioni e i contrasti che queste attività dovranno avere con riali potrà prevalere pienamente sulle 
di situazioni di vario gènerc. i .grandi assetti r~side~iali r~at~vi alle grosse attività privatistiche, che fino 

A Venezia, per esempio, uno di quc- città co;°lpr~nsorto. e .a1 tcrrtt?r1 .com.- ad oggi hanno dominato tutta la po
giovani generazioni dalla città storica prensorio di gruppi dt comuni mmort. litica dei governi dello Stato italiano. 
sti fenomeni è l'esodo massiccio delle Questo obiettivo, al contrario di 
verso la terra ferma e quindi il rapido quanto non si possa in un primo mo
invecchiamento della popolazione resi- mento ritenere, crea un sistema piani
dentc. Tuttavia esiste un riflusso gior- ficatorio economico cd urbanistico con 
naliero e numerosissimo per attività relazioni strettissime e omogenee tra 
varie di questi stessi emigrati in terra loro. Un sistema che deriva da legami 
ferma verso la città madre che li occu- più autentici di quelli oggi correnti 
pa largamente. Un fenomeno questo tra l'esperienza tecnico-statistica e la 
che è stato studiato per vie mcramen- esperienza storica, perché nuclei e ca-
te statistiche, ma non è stato appro- rattcrizzazioni saranno finalmente co-
da scoprire ciò che di questo esodo non nosciuti in forma più perfetta e più 
fondito all'interno della sua realtà lo- stabile dalle metodologie seguite per 
calizzata nella struttura urbana tanto l'assegnazione di compiti e di scelte 
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Stato, regioni 
e riforma sanitaria 

I I problema del!a riforma sanita
ri:; è un probl~ma che occupa e 

preoccupa da anni, anzi da decenni, 

politici e tecnici e che, in differenti 

maniere, ma fra profonde ed evidenti 

ragioni, interessa l'opinione pubblica. 

Dalla liberazione m poi in vario mod~ 

di tale problema "i è diffusamente 

parlato ma fino ad oggi realizzazion 

cenerete, com'è noto, non se ne sono 

avute e sembra quasi di assistere ad 

una rappresentazione di tipo piran

ddJiano nella quale tutti parlano si
stematicamente e a :siduamente del pro

t~gonista che non si vede mai. Va 

tra l'altro sottolineato il fatto che, ol

tre le difficoltà e le resistenze sul 

pi2no politico ed economico per una 

riforma che comunque è ovvio dovreb

be intaccare notevoli interessi di sin

goli e di eruppi, ci sono quelle dovute 

alla comples•ità dell'articolazione di un 

servizio, poichè tale dovrà essere quel

lo sanitario, che da un lato abb a 

una struttura nazionale e dall'altro 

sia risolto in modo agile, funzionale 

e con dei controlli nelle strutture lo

uli controllate dagli enti locali (Re

gioni, provincie, comuni, e strutture 

locali di base) . 

Per la verità in questo periodo a li
vello regionale si assiste ad una ri

rresa di un discorso su questo setto

re che considera il problema delle 

r.utonomie locali di fronte alla rifor

mà sanitaria in modo scrio e critico 

Tra l'altro osservando tali d ibattiti non 

possiamo non fare mente locale ad 

analoghi dibattiti che subito dopo la 

liberazione, negli anni '45 e '46 ave

vano avuto notevoli intensità e vigore 

per iniziative dell 'Unione delle Pro

vincie (UPI) che poi s'erano andate 

spegnendo per ragioni politiche pre

cise che non staremo qui ad esaminare 
In questo quadro va visto il conve

gno promosso dagli assessori rcgiona-

di Franco Leonorl 

li alla sanità, svoltosi a Roma il 9-

10 febbraio e avente come titolo « lo 

stato delle autonomie di fronte alla 

riforma sanitaria». 
Ii problema dello stato delle auto--

11omie di fronte alla riforma sanitaria 

non è soltantc quello de: rapporto-con· 

fronto tra stato e regioni, quanto 

quello delle realtà, del significato dei 

coraenuti dello stato delle autonomie 

previsto dalla Costituzione con l'ordi

r.amento regional~. Le regioni c1oc 

nell'ambito e in attuazione di prinet

pi costituzionali sono enti nè autarchi

ci nè subordinati, ma rappresentano il 
modo di essere del nuovo stato poli

centrico, il momento politicamente fun

zionale dello stato delle autonomie. 
Le attribuzioni delle regioni altro 

non sono perciò che « fini dello sco

po dello stato da perseguire attra

verso la nuova struttura policentrica 

e democratica dotate di autonomia le

gislativa e organizzativa operante in 
un ambito territoriale ritenuto più 

idoneo a conferire efficienza all'azicr. 

ne pubblica e a sostenere lo sviluppo 

di tutte le altre autonomie ». P artendo 

d-. Questa base dooo aver dibattuto sui 

punti fondament:tli che sono emer

si dall 'esperienza venivano così rias

sunti i principi di fondo che sono og

gi da tutti accettati per una seria ri
forma : 

a) il finanziamento delle attività 

teso a tutdare la salute, deve essere 

pubblico e realizzato con il contribu

to dell'intera comunità nazionale, cioè 

attraverso le entrate fiscali ; b ) gli 

oneri per la tutela della salute de
vono essere prioritari rispetto agli al

tri impegni della spesa pubblica; 

e) non si può prescindere dal rico-

noscimento dell 'incidenza dei fattori 

<'mbientali nell 'in5orgcnza di numero-

si eventi morbosi e quindi da una 
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spedfica azione rivolta agli ambienti 
naturali di vita e di lavoro; d) si 
deve: prendere in considerazione non 
solo gli aspetti sanitari tradizionali 
ma anche quelli sociali (condizioni di 
vita, modelJi di organizzazione, pro
blemi di integrazi~margrnazione 
e del conseguente equilibrio psico
sociale); e) si deve investire contem
poraneamente e attraverso competen
ze unificate in grado di garantire 
l'unità, l'omogeneità e la coerenza de
gli interventi, sia · il momento della 
prevenzione (nella sua accezione gene
rale specifica comprendendovi anche 
aspetti spesso ingiustamente trascura
ti, quali veterinaria, che vanno inse
riti e valorizzati, per concretizzare ap
pieno l'efficenza della prevenzione), 
sia ijuelli della cura e della preven
zione; f) si richiede naturalmente -
al livello degli organismi specifica
mente proposti - il suoeramento di 
ogni orimativa e settorialismo profes
sionale ,e organizzativo e la adozione 
di modelli e strumenti operativi a 
c~ratt,ere polidisciolinare intel!rato. 
T11tto ·ciò oostula un riesame dei cri
teri di formazione professionale e 
l'instaurazione di un nuovo rap
porto tra ospedale e università; g) 
è necessario, ouindi. uno stretto co
ordinamento dellli interventi specifici 
ne! settore, gli 11ltri interventi fina
lizzati iillo sviluooo sociale e civile: 
da auelli nel camoo i1rbani-stico a 
ouelli educativi; da ouelli Telativi al
l'r ro~nÌ7.7'-'7Ìo11e t~rritori11le a ouelli 
concern~'1ri l'organi7.7<17.ione e la ge
stione er011omica e industriale. 

Da queste indicazioni scaturivano 
le proposte per una legge quadro di 
riforma sanitaria che, si dichiarava, 
dovrà essere una legge ordinativa ge
nerale nelle quali: 1) siano indicati 
i principi e gli obiettivi della riforma 
e il ruolo che - nella sua completa 

44 

realizzazione sono chiamati a svol
gere il potere centrale, le regioni, gli 
enti locali; 2) sia sancita la decaden
za del precedente ordinamento e del 
suo elemento portante rappresentato 
dalle mutue (nei suoi aspetti orga
nizzativo, istituzionale e gestionale) 
e i tempi e i modi della unificazione 
di finanziamento e di utilizzazione 
delle risorse economiche, strutturali 
e funzionali; 4) sia definito il rap
porto tra programmazione della poli
tica sanitaria e programmazione gene
rale dello sviluppo economico e so
ciale. 

Quale giustizia 

Dopo un ampio dibattito sulla ba
se degli orientamenti che abbiamo 
riassunto il convegno si concludeva 
con una mozione nella quale i princi
pi che abbiamo esposto e che so
stanzialmente erano stati accettati da 
tutti venivano articolati in - precise ri
chieste conseguenti e in un impegno 
a farvi fronte evitando errori, disper
sioni, burocratizzazioni e stabilendo 
con fermezza e coerenza le tappe di 
attuazione della riforma sanitaria 
stessa. 
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Un'impresa efficiente per 
il ril~ncio delle riforme 

L a Lega Nazionale delle Coopera-
. tive si prepara a tenere, proba

bilmente in primavera, il suo 29° con
gresso nazionale. La preparazione del 
congresso avviene da una parte me
diante un crescendo di manifestazioni 
di massa che raccolgono intorno ai te
mi della cooperazione migliaia di per
sone nelle grandi città (casa, distribu
Z'ione, agricoltura, ecc.), dall'altra me
diante l'approfondimento dell'organiz
zazione produttiva in una tessitura che 
Partendo dalle cooperative di qase 
tende a creare strutture più comples
se, economicamente più solide e di 
respiro nazionale. 

La cooperazione ha infatti due ani
me; una politica ed una operativa: 
ogni cooperativa è nello stesso tempo 
un sodalizio tra uomini che credono 
in un nuovo modo di organizzare i 
rapporti di produzione ed un'impresa, 
spesso pitt efficiente di quella privata, 
organizzata in modo democratico e 
quindi meglio in grado di valorizzare 
ed_ esprimere le energie e le aspirazioni 
dei lavoratori nel processo produttivo. 

L'esistenza di due aspetti cosl di
versi crea una sintesi valida ed interes
sante, ma crea anche continue tensio
~· Queste tensioni si sentono quando 
s1 tra~ta di definire le strategie: di ti
po aziendale o di tipo politico? Que
s~a tensione si sente anche giorno per 
giorno quando bisogna scegliere tra le 
azioni che hanno un contenuto rifor
matore e polticamente pregnante e 
quelle che hanno contenuti economici 
stretti: far quadrare i bilanci, vendere 
sempre di più, produrre meglio, intro
:urre nuove tecnologie, far quadrare 
l costi con i ricavi, scegliere tra impie
ghi alternativi dei mezzi .6nanziari sem
pre troppo scarsi per sostanziare nuo-

ve possibilità di sviluppo. 
La cooperazione è il braccio opera

tivo del movimento operaio in una 
economia che resta profondamente 
strutturata secondo i rapporti capita
listici di produzione. I sindacati sotto
lineano che non è il solo strumento 
per la graduale trasformazione della 
società nei suoi aspetti economici e 
dichiarano assai maggiore fiducia nel 
lavoro svolto dalle imprese a parteci
pazione statale. La cooperazione a sua 
volta è fatta di imprese - in forma 
cooperetiva si, ma sempre imprese -
alcune grandi, diverse medie, le più 
piccole, che partecipano per la loro 
struttura della crisi che da tempo col
pisce in Italia le attività economiche 
minori. 

Vi sono quindi fenomeni di disaffe
zione dall'una e dall'altra parte che la 
dirigenza politica del movimento di 
cooperazione tenta di mediare. Vi so
no anche fenomeni di insufficienza im
prenditoriale, errori nella gestione, in-
:.ifficienze nell'impostazione dello svi

luppo, carenze anche nella stessa or
ganizzazione che la cooperazione ha 
maturato in questo dopoguerra. Le 
difficoltà non mancano ma la cresci
ta complessiva, sul piano qualitativo 
ed anche in parte su quello quantita
tivo, c'è stata e sopratrutto potrebbe 
riprendere più rigorosamente se un 
nuovo quadro politico generale consen
tirà di riprendere una politica di ri
forme. 

Si registra oggi una grande espansio
ne in termini quantitativi e qualitati
vi della partecipazione diretta dello 
Stato e una sostanziale stagnazione 
nelle altre forme di organizzazione col
lettiva delle stutture economiche 
imprese locali e cooperative. 

di Diego Cuzzl 

L'impresa pubblica di stato è dive
nuta il centro motore e il nucleo trai
nante di tutta l'economia italiana men
tre le altre forme di organizzazione col
lettiva dell'impresa si sono sviluppate 
secondo un ritmo assai attenuato e so
no state tenute ai margini del modello 
di sviluppo dell'economia italiana. In 
termini di fatturato il rapporto attuale 
tra imprese a partecipazione dello Sta
to (lri, Eni, Enel, Efim, Egam, Mon
tedison ecc.) e altre imprese collettive 
(locali e cooperative) è di 5 a 1, poiché 
il sistema delle partecipazioni statali 
si avvia a superare 8000 miliardi all'an
no. In termini di qualificazione del
l'impegno, di dinamica di sviluppo, di 
controllo del mercato, il divario è di 
molto superiore. Tra i due settori a 
vocazione pubblicistica dell'economia 
it~Jiana non vi è Alcun legame organi
co, e meno che mai un abbozzo di stra
tegia comune. 

Si confrontano infatti oggi nel no
stro paese due modelli di sviluppo eco
nomico. Uno a carattere pubblicistico, 
che vede al suo centro la grande impre
sa pubblica in funzione di strumento 
operativo, di coordinamento e di guida 
degli altri operatori, e la programma
zione economica come quadro di rife
rimento per le scelte strategiche a lun
go termine. L'altro modello, a caratte
re privatistico, si fonda sul concerto 
delle grandi imprese, siano esse pub
bliche o private, e individua nella pro
grammazione economica la cinghia di 
trasmissione delle scelte strategiche che 
gli esecutivi delle grandi imprese indi
cano alla molteplicità di operatori eco
nomici privati. 

Nel primo modello di sviluppo, al
! 'impresa pubblica viene assegnata una 
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funzione motrice, nel secondo modello 
tale funzione è assolta dai grandi gruppi 
privati, che si impegnano nella raccolta 
dei profitti nei settori di punta, mentre 
ai grandi gruppi politici spetta la 
gestione dei settori di base e i 
rischi di innova7.ione del sistema, 
innovazione ove è assai modesta la 
redditività dei c:tpitali impiegati. I 
settori di base dell'industria e le 
iniziative innovatrici ad alto conte
nuto tecnologico costituiscono le re
trovie del sistema capitalistico, il cui 
buon funzionamento consente alle im
prese private di punta larga disponibi
lità di prodotti di base, semilavorati, 
servizi, innovazioni. 

Oltre alla cooperazione, anche le 
agenzie di Stato, le imprese pubbliche 
locali, come d'altra parte le minori im
prese private, risultano oggi messe in 
seconda linea nell'ambito di ambedue i 
modelli di sviluppo; esse si limitano a 
sostenere in modo subalterno o l'una 
o l'altra delle due prospettive strategi
che. Esiste quindi per queste compo
nenti minori il problema di recuperare 
margini di dimensione economica, effi
cienza e credibilità consumati e il pro
blema dell'allineamento, non formale 
ma sostanziale, su una delle due linee. 
E' infatìi scontato che nel medio perio
do, e più ampiamente nell'attuale pro-
spettiva storica, la centralità dell'im
presa pubblica, o alternativamente 
della "grande impresa, non possa (e non 
debba), essere messa in causa, poiché, 
dal punto di vista organizzativo e tec
nologico, solo esse sono in grado di so
stenere il ruolo motore in un processc 
di sviluppo moderno e di dimensione 
mondiale. 

Tuttavia esistono margini, assai im
portanti anche in questa prospettiva, 
e la solida base operativa raggiunta 
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dalla cooperazione in Italia in alcuni 
settori e in alcune zone del paese con
sente di prospettare con successo un 
nuovo balzo in avanti. 

Inoltre il movimento cooperativo 
offre un modello di gestione democra
tica dell'impresa pubblica, mediante la 
partecipazione degli associati ai pro
cessi decisionali e alla gestione della 
azienda che non è stato risolto invece 
nelle imprese a partecipazione statale 
e in queJle municipalizzate. 

L'attuazione della riforma regionale 
e l'avvio della riforma burocratica pro
mettono di consentire un rafforzamen
to e un rilancio delle imprese pubbli
che locali e cooperative. Questo com
plesso di sviluppi consentirà anche di 
offrire consistenti alleanze di contenuto 
pubblicistico alle imprese a partecipa
zione statale, di rafforzare quindi nel 
paese la possibilità di affermazione 
di un modello di sviluppo pubblicistico 
della nostra economia. La riforma re
gionale pone infatti alla stessa impresa 
a partecipazione statale il problema di 
un nuovo interlocutore che è l'ente 
regione. Esso, radicato com'è neces
sariamente alla realtà locale, non può 
prescindere dall'assumere legali prefe
renziali di collaborazione con le impre
se municipalizzate e cooperative, la cui 
dimensione locale diviene un fatto pro
mozionale dopo essere stato per de
cenni un fatto limitativo. Si assiste, 
d'altr!i parte, a un vero e proprio cor
teggiamento delle regioni da parte del
le imprese a partecipazione statale (e 
delle grandi imprese private), corteg
giamento che trova sulla sua strada il 
corpo, relativamente inerte ma non 
completamente privo di reattività, del
le imprese collettive a dimensione lo
cale. 

In questo nuovo quadro istituzio-

nale le imprese a partecipazione statale 
e le altre imprese collettive trovano un 
terreno comune, che per ora è solo un 
ulteriore campo di scontro, ma che po
trebbe trasformarsi in una occasione 
di fruttuoso e nuovo incontro e di col
laborazione. 

Il gruppo che si riunisce sotto la le
ga nazionale delle cooperative e mu
tue ha un fatturato annuo superiore ai 
600 miliardi di lire all'anno. A que
sto gruppo si aggiungono, con collega
menti interaziendali nettamente distin
ti, le imprese che fanno capo alle altre 
centrali sindacali, la Confederazione 
cooperativa italiana e la minore Asso
ciazione generale della cooperazione 
italiana. 

I gruppi di imprese collegati alle 
maggiori centrali cooperative possono 
essere intesi quanto meno in prospet
tiva, nei termini di imprese di dimen
sioni economiche rilevanti, sia pure 
fortemente differenziate settorialmen
te. I punti di forza del gruppo di im
prese della Lega sono: industria della 
edilizia abitativa, agricoltura e distri
buzione. Si tratta di tre settori deboli 
nella struttura industriale italiana nei 
quali le imprese cooperative prefigu
rano un tipo di razionalità cui dovreb
be tendere l'intero sistema. 

Il problema in realtà è più comples
so, perché in tutti e tre questi settori 
esiste da una parte una notevole ambi
zione di espansione da parte delle im
prese a partecipazione statale e dalla 
altra una richiesta della collettività 
per una iniziativa di carattere pubblici
stico che dia nuovo ordine e razionali
tà alla struttura dei settori. 

Ma per converso il movimento co
operativo ha ambizioni di sviluppo ar
ticolato in tutte le sue componenti: 
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'i~elle minori oggi, quelle appena av
viate, quelle di dimensioni economi
che più modeste: basti, a titolo di 
esempio, indicare le grandi prospetti
ve dd settore della cooperazione d'abi
ra1ione (utenti della casa), oggi appena 
avv=ato; la forte necessità interna al 
movimento di sviluppare un settore 
creditizio-assicurativo, come servizio 
alla struttura delle imprese cooperati
ve, che oggi è ancora di dimensioni 
modeste; il notevole peso della coope
razione nel piccolo ma non trascura
bile settore della pesca. 

Pertanto, il problema di una comune 
s~rategia delle imprese collettive in Ita
lia si pone in termini generali, anche 
e;~ trova puntuali precisazioni e speci
ficazioni a livello territoriale e setto
riale. La questione dcl rilancio della 

cooperazione in questo quadro si pone 
eminentemente in termini organiz
zativi. 

Il movimento cooperativo rappre
senta sul piano politico e dalla società 
uno degli elementi di alternativa al si
stema oligopolitico rappresentata dal
le grandi imprese. Esso tuttavia deve 
guardare con grande attenzione ai mu
tamenti che avvengono nel mondo im
prenditoriale e in particolare acqui'ìire 
le moderne tecniche di organizzazio

ne r.ziendale gestionale manageriale. 

Perciò la struttura verso la quale 
evolve la moderna impresa industriale 

può essere utiiizzata anche nel movi

mento in Italia. 

Oggi la Lega è costituita da un gran 

numero di imprese medie e piccole, a 

volte riunite in consorzi per settore 

economico omogeneo, collegate tra lo
ro orizzontalmente a livello nazionale 

nelle associazioni di settore funziona!-

mente articolate anche in sottosettori. 

Sul piano manageriale il luogo delle 
iniziative e nelle decisioni è ancora co

stituito dalla struttura a livello della 

singola impresa e, solo in una certa 

misura e dove esiste, a livello consor
tile. Le strutture di livello provinciale, 

solo da poco coordinate da un inizio 

di organizzazione a livello regionale, 

che dovrà gradualmente acquistare 

t>eso dominante, e quelle settoriali e 

centrali a livello nazionale costituisco

no prevalentemente canali di informa
zione stabili ma non sistematizzati e 

formalizzati adeguatamente per il flus
so d1>:1l'informazione e le verifiche di 
economicità e di coerenza complessiva 
delle scelte realizzate a livello di im
presa e di consorzio. Esse non svolgo
no ora, né potrebbero svolgere data 
la persistenza di una strutturazione 
muruata direttamente dalle forme di 
organinazionc politica e sindacale, 
funzioni decisionali di carattere mana
geriale. La Federcop rappresenta con 

riferimento al settore privato dell'eco
nomia il corrispettivo delle unioni in
dustriali provinciali, e le associazioni 
di categoria il corrispettivo delle asso
ciazioni di categoria del padronato. Ai 

fini di un decollo della struttura della 
cooperazione sul piano aziendale, co

me gruppo consolidato di imprese. il 
rafforzamento di questo tipo di strut
tura a carattere rappresentativo-sinda

cale non offre soluzioni sufficienti, se 
non si accompagna a una profonda 
modificazione e ristrutturazione di 

compiti, di organizzazione e di perso
nale. Ciò che serve infatti è la crescita 
di strutture settoriali e centrali (e una 
loro articolazione per gradi e signifi
cative unità produttive territoriali) a 

carattere imprenditoriale che saldino, 
sia pure con gradualità. e rispetto dei 

contenuti particolari dell'oganizzazione 
cooperntivistica della produzione, im

prese locali e consorzi di zona in un 

fatto aziendale sempre più ampio e 

sempre meglio consolidato. 

Gli strumenti concr~ti per portare 
avanti questo disegno mi sembrano il 
rafforzamento delle associazioni di set

tore (agricoltura, industria, distribu

zione, credito ecc.) in una nuova for

mulazione dcl loro ruolo e il loro rac

cordo in un esecutivo intersettoriale 

che abbia alcune attribuzioni manage

riali irrinunciabili da avviare nelle se

guenti direzioni: istituzione e gestione 

di un conto patrimoniale e di un con

to economico consolidato dalla Lega: 

avvio di un sistema di controllo della 

gestione, che consenta al Movimento 

prima di tutto di conoscere se stesso 

e poi individuare i punti di sviluppo, 

quelli di ristrutturazione, quelli di ri

piegamento; elaborazione di piani plu

riennali di investimento coordinati, 

da realizzare in parte con l'autofinan~ 

ziamento nell'ambito delle singole im-

prese, in parte con i mezzi e decisio
ni di investimento manovrati dai set
tori e dal centro. 

Il prossimo congresso dovrà af
frontare questi temi, di crescita in
terna del movimeno, di alleanze con 
gi; altri operatori che militan~ in fa
vorL di un meccanismo di sviluppo 
pubblicistico delb nostra economia, 
di maggiore <]ualificazione delle 
1•ziende come un insieme omogeneo 
c.apace di efficienza, sviluppo, red
ditività, di concreta realizzazione di 
ouella ripresa della politica riforma

trict; che senza le verifiche operati
\'e rischierebbe ancora una volta co

me negli anni '60 di far restare le 
dorme leggi di carta incapaci di 
modificare realm«!nte la nostra strut
tura economica e sociale. 

A questo compito si appresta il 

.rn'DPO diriPPnte rliP (i è formato 

r,ella Lega: il presidente comunista, 
Miana, già sindaco di Modena e se
gretario regionale per l'Emilia del 
PCI, un politico abile e paziente nel
l'affermare la funzione specifica del
l:i cooperazione all'interno del movi

mento operaio; il vice presidente so

cidista, Vigone, un piemontese tena

ce, che ha saputo mantenere al PSI 
rei momenti dello sbandamento un 
collegamento effettivo ed una presa 
nelle organizzazioni di massa; il se

J=retario organizzativo, Bonistalli, un 
comunista toscano atuv1ss1mo, che 

ha messo a fuoco. nell'~ltimo ~rosso 
convegno nazionale, le capacità di 

crescita del movimento come singole 

aziende efficienti e dinamiche nei 

vari settori di attività, e nel loro 
complesso come gruppo economico 
unitario. Ci sono poi gli uomini dei 
settori: il socialista Bernardini per 
l'agricoltura, il comunista Spallone 
per il consumo, il comunista Zam
belli, che ha lanciato la Unipol come 
grande impresa di assicurazioni. 

Il congresso dovrà verificare la 

validità della prospettiva politica di 
ripresa delle riforme, ripensare la 
Lega come insieme efficiente di im

prese, definire un organigramma di 

managers che siano anche politici ca

p~ci di portare avanti insieme le 

idee ed il fatturato. D. C. • 
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La fabbrica degli 
psicologi 

L a sorte della psicologia e degli 
psicologi è nel nostro paese ab

bastanza singolare. 
La psicologia infatti come insegna

mento e come ricerca ha tradizioni an
tiche e anche nell'ambito universitario 
precedenti illustri sia a livello dell'inse
gnamento che m quello delle applica
zioni pratiche. 

Basterebbero pochi nomi da quelli 
di De Santis a Bonaventura a Benussi 
a Musatti ecc. 

Poi è venuto il fascismo e c'è sta
ta terra bruciata; l'impostazione gen
tiliana data anche in questo settore 
dalla pseudo-cultura fascista e in parti
colare la prevalenza degli orientamenti 
pedagogici di origine attualistica e 
idealistica hanno della psicologia, clas
sificata come pseudo scienza, fatto ter
ra di nessuno. 

Durante il fascismo un vero e pro
prio insegnamento di psicologia in mo
do sistematico non fu attuato; ci fu
rono due sole cattedre universitarie; 
nelJe scuole la psicologia fu bandita 
la psicoanalisi addirittura perseguita 
per incredibili ragioni razziste (era a 
detta della cultura fascista un'orien
tamento «immorale• di origine ebrai
ca!) e in generale le applicazioni del
la psicologia si sviluppavano in modo 
asistematico e pionieristico. 

Poi è venuta la liberazione, è venu
to il dopoguerra e la psicologia in I ta
lla ha improvvisamente, quasi con
vulsamente tentato di riprendere il 
cammino perduto, di mettersi al pas
so con quanto in tutti i paesi evoluti 
del mondo, sia pure a differenza di li
vello e in differenti orientamenti me
todologici si era venuto facendo sia 
sul piano teoretico che pratico. 

Si è assistito perciò a un rapido 
sorgere ed affermarsi di iniziative, di 
studi, di insegnamenti, di attività pra-
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tiche nel campo della psicologia, tut
te più o meno collegate ad e~perien
ze fatte all'estero o alla ripresa di 
studi proseguiti a livello di iniziative 
individuali e di piccoli gruppi nel no
stro paese comunque troppo spesso 
senza collegamenti, con relativa siste
maticità, e difficoltà di controllo. 

Questo perchè a parte le ragioni 
di questa improvvisa ripresa di in
teressi, non sempre collegata a moti
v0zioni chiare, c'erano due punti che 
rendevano questo sviluppo convulso 
o comunque scarsamente sistematico: 

1 ) la mancanza di specifici corsi 
in psicologia e comunque di strutture 
ur.iversitarie che non a livello indi
viduale ma organizzato permettessero 
una seria formazione degli psicologi. 

2) la mancanza di un albo o co
munque di una precisa definizione 
anchi> iziuridica della professione del
lo osicologo. 

Da queste due carenze sono deri
vate nonostante la buona volontà di 
molti e il progre~~ivo fo,.ITl(lr~i ,.l: ~e
ri cultori e di serie « scuole i. nell'am
bito dell'università , notevoli confusio
ni e anche non pochi danni. 

L'Italia è un paese nel quale la 
p~icolovia è un po' come la peste per 
Don Ferrante: non essendo nè sostan
za nè accidente dal punto di vista 
~iuridico non esiste come professione 
da esercitare. 

Perciò chiunque, dico chiunque, 
può scrivere sul suo biglietto da 
visita « psicologo i. e può autorizzare 
se stesso ad « esercitare • tale pro
fc.ssione. 

I danni che derivano da tale situa
zione sono ovviamente comprensibili. 
Le scuole di specializzazione sono po
chissime e il numero degli psicologi 
da esse sfornato è del tutto insuffi
ciente a sopperire a quelle che po
tremmo chiamare con un neologismo 

di Adriano Ossicini · 

le « richieste del mercato i.. 
Non ci ~ono giuridicamente possi

bilità di inquadrare ,gli psicologi se
condo delle precise categorizzazioni 
e con precisi titoli. 

La psicologia viene insegnata in nu
merose facoltà, nel nostro paese, ma 
la sua diffusione non è nè sistema
tica nè segue un criterio organico. 
Spesso le cattedre sono sorte per ini
ziative di singoli e sono state collocate 
in varie facoltà a causa di tali inizia
tive, ma senza un piano didattico e 
sc!entifico di carattere generale. 

Ne è derivata una estrema difficol
tà sul piano della formazione degli 
psicolo~i stessi perchè seguire un cor
so, delle lezioni di psicologia nella 
facoltà di filosofia di Messina o in 
quella del Magistero di Roma o in 
quella di medicina di Bologna è senza 
dubbio utile ma rimangono due pro
bl<:-mi troppo spesso irrisolti: 

1 ) quale ruolo può svolgere un 
insegnamento di psicologia, ma1!ari 
unico o comunque isolato nell'ambito 
di una facoltà sia essa medicina o 
m&gistero o filosofia o giurispruden
z·i che ha una sua fisionamia precisa. 

2) in che limiti un tale insegna
mento anche se seriamente impartito 
può determinare delle possibilità ope
rative concrete sul piano professionale. 

La psicologia anche se seriamente 
insegnata avrà sempre una funzione 
secondaria nell'ambito di facoltà pro
fessionalmente e didatticamente in 
altro modo orientate. 

E spesso non avverrà nemmeno che 
essa riesca a sen~ibilizzare il medico 
o l'insegnan te o il giurista sulle pro
blematiche psicologiche del suo lavo
ro perchè tale sensibilizzazione richie
derebbe che nelle facoltà stesse la psi
colopia avesse ben più spazio di quel
lo che di fatto non ha. 

Inoltre la psicologia purtroppo, di-
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sancorata da un lato da organismi di 
formazione validi, dall'altro da limi
ti professionali precisi e determinanti, 
si è purtroppo spesso prestata a 
mistificazioni e a fare da servile sup
porto ad aspetti ulteriori del sistema, 
ed utilizzazioni, nel campo vasto e 
complesso della psicoterapia, irrespon
sabili e addirittura criminose. 

Perciò a prescmdere da un più 
generale discorso politico e di costu
me, pure importante, anzi fondamen
tale, si è pensato che anche promuo
vere dei corsi di formazione validi fos
se un passo di una certa importanza. 

E allora in molti è sorto il disegno 
di arrivare a degli specifici corsi di 
laurea in psicologia. Tale disegno do
po molte fatiche ha avuto attua
zione per ora soltanto nelle facoltà di 
ma~stero di Roma e di Padova. 

Ma che cosa è successo? Non essen
d?C~ come è ovvio nessuna possibilità 
dt inquadrare, selezionare, od orien
tare gli aspiranti psicologi, migliaia e 
migliaia di persone con le più diverse 
motivazioni e ai più diversi livelli di 
età si sono iscritte a questi corsi di 
laurea rendendo tali corsi pletorici, 
complicando in modo enorme i già 
drammatici problemi esistenti. 
. T ~olta si tratta di persone che 

gi_à dt fatto in qualche modo da an
ru svolgono in enti vari e in varia 
forma le mansioni di psicologo. Tal
volta sono persone alla ricerca di una 
professione «nuova,., moderna, di 
moda, da sostit\lire ad altre attività 
professiooali o scarsamente ,i-adite o 
con prospettive di cÒllegamento in
c~rte, nella speranza che tale profes-
stone apparentemente almeno più 
brillante e moderna of&a oltretutto 
mayiori p0ssibilità di collocamento; 
ci sono infine coloro che con una cer
ta chiarezza sono orientati sul piano 
di quelle che sono le reali possibilità 

teoriche e pratiche della psicologia 
nel nostro paese. . 

Ma ci sono altre due cose che rendo
no ancor più complessa la situazione: 
la prima è la tendenza a interpretare 
'in modo univoco e semplkistico la 
psicologia come psico-terapia, come 
psichiatria più o meno su base psica
nalitica; la seconda è la oscura ten
dt>nza a risolvere con la psicologia 
molti dei propri problemi irrisolti 
avendo invece l'apparente obiettivo di 
risolvere quelli altrui. Ne deriva il pre
valere di uno stereotipo di psicologo 
identificato con lo psicoterapista e 
la richiesta di insegnamenti e di orien
tamenti prevalentemente psico-pato
logici e psichiatrici in corsi di laurea 
che questi scopi non hanno. 

E' evidente da quanto detto sopra 
che la confusione non è poca tanto 
da far spesso accusare, con una certa 
approssimatività chi si occupa di tali 
corsi di laurea, chi ci insegna, chi li 
promuove di aver fatto più danno 
che utile. 

E' qui si finisce come frequente
mente accade nell'ambito universita
rio di confondere i sintomi con le 
cause. 

Non era certamente più possibile 
ignorare che la psicologia in tutto il 
mondo ha una sua autonomia scien-
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tifica e professionale che richiede dei 
corsi di formazione universitaria spe
cifici e una professione chiaramente 
delimitata. 

Occorreva ed occorre perciò pro
muovere un ordine di studi nei quali 
la psicologia abbia una sua autono
mia e degli albi professiooali che gli 
psicologi raccolgano difendendo psi
cologi e « clienti » da ogni « imbro
glio », «improvvisazione,. e da ogni 
falsa qualifica professionale. 

In qualche modo bisogna pure 
cominciare. E' chiaro che i pro-

grammi a suo tempo prospettati han
no trovato accadimento legislativo in 
modi, in forme e in tempi non del 
tutto previsti nè prevedibili e che 
hanno subito la drammatica crisi 
che travaglia l'università italiana sem
pre in attesa di una riforma che non 
arriva e di soluzioni che non si tro
vano. Ma questo non è nè specifico 
nè limitato al campo della psicologia. 

Noi pensiamo che entro qualche li
mi te la promozione di questi primi due 
corsi di laurea possa essere almeno 
ritenuta una « felix culpa ,. in quanto 
r;or. più alcuni isolati ricercatori ma 
studiosi studenti ed utenti sono stati 
messi di fronte all'improrogabile sca
denza di corsi che formino realmente 
fl 0 j)li psicologi e di strutture che espri
mano la possibilità che la professio
ne dello psicologo seriamente si 
ath1i. 

Da questo dibattito, da questa pres
sione di base, da questo polemico pro
spettarsi attraverso un dialogo fra in
segnanti studenti ed utenti dei dram
matici problemi che si collegano al 
lavoro dello psicologo può derivare 
finalmente qualcosa sul piano legisla
tivo, organizzativo e pratico che. ini
zi una nuova strada per la soluzione 
di questi problemi, e che eviti la stru
mentalizzazione che in questa società 
si tende a fare della psicologia. 

D'altronde in un periodo storico 
in cui si moltiplicano le «voci ami
che » in cui tutti i mezzi di comuni
cazione di massa a tutti i livelli uti
lizzano la psicologia troppo spesso in 
modo sbagliato, riduttivo, di inte
grazione e di deviazione dai reali pro
blemi, l'apertura ad un dibattito an
che se drammatico o comunque diffi
cile, nelle sedi proprie, scientifiche 
eè organizzative è l'unica cosa seria 
che si possa fare. • 
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''Orgia di piaceri'' 
e di leggi di polizia 

S ull'onda puritana che dilaga nel 
nostro paese e vede mobilitati or

gani di stampa e personaggi vari alla 
raccolta di firme, come sta accadendo 
a Torino, per la revisione della leg
ge Merlin, la senatrice democristiana 
Maria Pia Dal Canton, ex dirigente 
dell'Azione Cattolica ed ex Sottose
gretario alla Sanità, ha proposto che 
sis istituita una commissione senato
riale di inchiesta sul buon costume. 
Alla Dal Canton -;embra che, in que
sto particolare' setto~e la Carta Co
:;tituzionale sia ~ troppo spesso disit?-
"voltamente dimenticata»; quale ri
medio opporre se non una commissio
ne di inchiesta sulla attuazione delle 
norme costituzionali? L'iniziativa ha 
trovato concordi tutte le 8 correnti 
dellto DC e la proposta reca, infatti, 
le firme di un parlamentare per cor-
1ente. 

La relazione che accompagna la pro
posta, già all'esame della competente 
commissione di Palazzo Madam11. è 
lY'olto ampia. I n essa viene subito 
chiarito che l'iniziativa non è det
tata «da vieto moralismo di marca 
puritana che spingeva a coprire le 
nudità di figure artistiche », dando 
per scontato che la fase del « cultu
ramc » di buona memoria è morta e 
sepolta, ma piuttosto da motivi .di 
ordine sociologico. Le nudità di figu
re nrtistichc sono, dunque, divenute 
una sciocchezza per la senatrice Dal 
Canton e, bon gré mal gré, le sop
porta, tanto che aggiunge in tono 
rassegnato: «ormai, purtroppo, le no
stre coscienze sono abituate a h"n 
altri ccccssi ». E dopo questa affer
n.azione quasi ineluttabile, la perla
mentare dc prosegue sostenendo che 
basta mettere il naso fuori di casa 
per essere investiti da una torbida 
atmosfera erotica; infatti assistiamo, 

so 

volenti o nolenti, a « glorificazioni 
della 'sessualità degne forse della Ro
ma del basso impero •; oggi siamo 
« all'esaltazione sfrenata e incontrol
lata degli istinti sia sessuali sia di 
violenza » e appare logico che in 
quest'orgia di piaceri proibiti, di lus
surito e di voluttà una solerte ex di
rigente deÌl' Azione Cattolica preoc
cupata della sorte dci fanciulli e dei 
timorosi di Dio, sguaini una spada 
fiammeggiante contro il male, tut
to scritto a lettere maiuscole, e scen
da in campo per sconfiggerlo invo
cando la Costituzione. Costituzione 
che non si invoca in tanti altri casi in 
cui sarebbe sacrosanto invocarne l'ap
plicazione. E se « per ventura taluno 
volesse accusare la Costituzione di vie
t., moralismo e di gretta pruderie, 
ebbene - e qui nella prosa vibra un 
inconfondibile accento fiero, quasi di 
eroico sacrificio - allora ci faccia
mo vanto di essere anche noi dei mo
ralisti in tal senso •, conclude la pu
dibonda senatrice. 

E passiamo al primo articolo cui 
si richiama la relazione. Si tratta del
l'art. 3 che pone, fra l'altro, alla Re
pubblica il compito « di rimuovere gli 
ostacoli di ordine sociale che, limi
tando di fatto la libertà e l'u~aglian
za dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana ». Fran
Ct"mente ci sembra che lo sviluppo del
la persona umana possa tranquilla
mente avvenire anche se da un car
tellone pubblicitario Marlon Brando 
e Maria Schneider ci sorridono ab
braccia ti in modo inequivocabile, men
tre è molto più difficile che avvenga 
senza scuole, costretti nelle ·baracche, 
!cnzl'i servizi igienici, sen7a una f>ro
spettiva di lavoro; in un paese dove 
tutte le riforme sono sempre accan
tonate, rinviate e - quando alla fine 
faticosamente il Parlamento ne va-

di Gabriella Smlth 

ra una - l'esecutivo si affretta a 
bloccarla cosl come è avvenuto per 
la legge sulla casa. Ma andiamo a
vanti. Passiamo agli articoli 31 e 41 
della Costituzione, sempre citati dal
la Dal Canton. Il primo stabilisce 
che la Repubblica « protegge la ma
ternità, l'infanzia e la gioventù • e 
« gli istituti necessari a tale scopo •: 
siamo convinti t:he la senatrice Dal 
Canton non si è neppure domandata 
quanti asili nido esistono in Italia, e, se 
quei pochi che esistono, funzionino, 
non diciamo egregiamente, ma alme
no correttamente. E come sottosegre
tario alla Sanità certi problemi do
vrebbe conoscerli! Cosl come non de
ve mai neppure essere stata sfiorata 
dal dubbio che la gioventù sarebbe me
glio protetta da adep.iJtite smole profes
;ionali, da atenei rinnovati, da mense 
tJniversitarie, da concrete possibilità 
Ji inserirsi in un lavoro. O forse, Ma
ria Pia Dal Canton ritiene che i no
,tri figli sono protetti dagli istituti 
dei Celestini o da quelli del tipo di 
Maria Diletta Pagliuca o da tutti gli 
altri paragonabili più a lager nazi
sti che a istituti per ragazzi; cosl 
come sono protetti i disadattati, i mi
nori che lavorano sfruttati, anche se 
non hanno raggiunto il limite di 
età per il lavoro salariato sancito dal-
la nostra Costituzione. Togliamo dalla 
circolazione i films di violenza e di ses
so, sostiene la senatrice, togliamo dal
le edicole i giornali con fotografie di 
donne nude e la gioventù avrà uno svi
luppo armonioso e sarà ben certa dcl 
proprio futuro. Troppo facile! 

E arriviamo anche all'ultimo arti
colo cui si rifà la proposta: l'art. 41. 
Esso stabilisce che l'iniziativa privata 
è, sl, libera, ma essa non può svolgersi 
in contrasto con l'utilità sociale o in 
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modo da recare danno alla sicurezza, 
~ libertà, alla dignità umana. Il ra
gionamento che si sostiene nella rela
zione è un po' semplicistico: infatti 
s! afferma che produzione cinematogrà-
fica e stampa sexy sono una forma 
assai redditizia di iniziativa economica 
che lede la digrlità umana; sopprimia
moli e faremo salva la dignità urna
~~· A noi sembra che la dignità UOl"

na sarà rispettata e salvaguardata so
lo quando i lavoratori avranno quelle 
garanzie di vita che oggi, purtroppo, 
non hanno: quando non vi saranno 
più omicidi bianchi, quando la gente 
del Sud non dovrà lasciare la propria 
famiglia per guadagnarsi un pezzo di 
P~ne, quando ad ogni uomo sarà assi
curata una casa decorosa, quando tut
ti godranno di un'assistenza sanitaria 
moderna e gli ammalati non dovranno 
stare nei corridoi di ospedali fati
scenti, quando i vecchi avranno assicu
rata una pensione che consenta una 
vita dignitosa e non da fame come 
avviene oggi, allora - e solo allo
ra - la dignità umana sarà rispettata. 

E per concludere, al fine di non 
ingeoerare equivoci, sia ben chiaro 
che noi non siamo certo sostenitori 
di films volgari o di squallidi giorna
letti che puntano sul sesso per vivere, 
ma bisogna fare attenzione a non con
fondere sesso con pornografia, altri
menti si rischia di cadere appunto nel
lo sciocco puritanesimo che pretende
rebbe la foglia di fico per il David di 
Michelangelo e che la stessa Dal Can 
ton sostiene di rifiutare. Prima di pro
teggere « le coscienze turbate » vietan
do certi films o certa pubblicità, fac
ciamo le riforme e diamo ai cittadini 
- a tutti i cittadini, come stabilisce la 
Costituzione - il diritto al lavoro. Poi 
si penserà anche al buon costume, ma 
in m1µ1iera intelligente, senza lasciarsi 

trasportare da una facile retorica. E 
speriamo di sbagliare quando pensia
mo che questa proposta democristiana 
si colloca un po' troppo bene nel clima 
instaurato dal governo Andreotti-Ma
lagodi: un governo che ha gabellato 

una legge repressiva come quella sul 
fermo di polizia come un:a legge per 
stroncare il lenocinio. Il dubbio è 
legittimo: anche qui si è parlato di 
«buon costume»! • 

CONFERENZA NAZIONALE DI SOLIDARIETA' 
CONTRO IL COLONIALISMO E L'IMPERIALISMO 
PER LA LIBERTA' E L'INDIPENDENZA DEL 
MOZAMBICO, ANGOLA E GUINEA BISSAU 

Il Comitato d'Iniziativa per la " Conferenza Nazionale di solidarietà contro 
il colonialismo e fimperialismo per la libertà e l'indipendenza dell'Angola, Gui
nea Bissau e Mozambico " si è riunito il 20 febbraio, a Bologna, nel palazzo 
d'Accursio. 

Dopo avere preso atto delle prime significative adesioni di personalità 
politiche ed Enti pervenute e dell'interesse suscitato nel paese dall'appello 
del 17 gennaio' u.s., ·il C«imltato ha definito ed approvato Il programma parti
colareggiato delle iniziative, delle manifestazioni e delle misure organizzative 
per la realizzazione della Conferenza Nazionale. 

Affinché la " Conferenza Nazionale " del 2~25 marzo, che si terrà al 
Teatro Municipale di Reggio Emilia, rappresenti l'occasione per sviluppare un 
ampio ed unitario movimento di solidarietà politica e di aiuti verso i fronti 
di liberazione nazionale, legittimi rappresentanti dei popoli dell.'Angola, della 
Guinea Bissau, del Mozambico, il programma approvato dal " Comitato .. pre
vede numerose iniziative e manifestazioni prima, durante e dopo la conferenza, 
dal 23 al 28 Marzo. 

Le Iniziative più importanti sono le seguenti: 

• serate del documentario sulla lotta anticolonialista ed antlmperlalistica; Il 
programma comprenderà la proiezione del documentari: 
" Colonialismo portoghese Ieri e oggi .. 
" Angola - MPLA " 
" Guinea Bissau - PAIGC .. 
" 10 giorni con i guerriglieri nel Mozambico libero,. realizzato dalla delega
zi,one itaJiana che ha visitato, lo scorso anno, le zone libere. 
• La mostra fotografica (dal 23 al 30 marzo, nella sala delle mostre) sulle 

· tre guerre di liberazione Illustrerà, attraverso un centinaio di pannelli e ricco 
materiale fotografico, I temi della lotta armata, della ricostruzione nazionale 
nelle zone libere, l'oppressione e I crimini portoghesi,• la solidarietà Interna
zionale e quella del popolo Italiano. 

• Iniziative politiche, manifestazioni di solidarietà che avranno luogo In de
cine di città, In varie località e fabbriche, nelle provincie della Regione ed 
in altre regioni, con la partecipazione dei capi e del dirigenti del movimenti 
di liberazione nazionale presenti alla Conferenza. 
~ Nel corso del loro soggiorno fn Italia f dirigenti del .. movfmenfi· di llbera
z1one prenderanno parte ad incontri ufficiali con la Regione, Comuni, Provincie 
e con personalità politiche italiane. 

Le adesioni si raccolgono presso la Segreteria del " Comitato d'iniziativa" 
che ha sede nell'• Arcispedale- S. Maria Nuova,., V.le Risorgimento n. 80 -
42100 Reggio Emflia - Tel. n. (0522) 21.068. 
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segnalazioni 

RAI-TV 
GIOIA 
DEI BILANCI 

Il Ministro delle Poste on. Gioia nel 
<:orso di alcune sedute della commis
sione competente del Senato ha fornito 
·una serie di notizie che anticipano le 
risultanze di bilancio per la gestione 
1972 della RAI-TV. Il deficit è pesante, 
si devono reperire circa 32 miliardi. 

Evitiamo volutamente di indagare sulle 
cause prossime e remote che hanno 
progressivamente determinato questa 
situazione e sul perché una gestione, 
quanto meno disinvolta, ha consentito 
l 'uso di abili arti fici per ripianare bilanci 
compromessi. Esamineremo invece il si
stema di accorgimenti studiati dal Go
verno per garantire l'equilibrio del bilan
cio : 11,5 miliardi rappresentano I rimborsi 
dovuti dallo Stato all'Ente per servizi re
si nei precedfimti esercizi, 6 miliardi sa
ranno stanziati a carico del bilancio del
lo Stato a copertura déf servizi resi oltre 
glJ obblighi convenzionali, per il resto si 
procederà al recupero nella gestione In 
corso: cioè con la ristrutturazione dei 
programmi (i 5 miliardi delle economie 
annunciate dagli organi dirigenti della 
RAI-TV) e la re.visione delle tariffe per 
la pubblicità (9,5 mlllardl). 

Sono proprio queste due ultime voci 
che hanno suscitato le plù vivaci pole
miche. Infatti mentre ciò che lo Sta,t9. de
ve, rappresenta il · corrisppttivo di nbbli
ghl a carico della RAI-TV stabiliti nella 
Convenzione o di servizi resi oltre que
sti obblighi, ma riconosciuti Indispensa
bili e di pubblica utilità, la ristrutturazio
ne del programmi e la revisione delle ta
riffe della pubbllcltà sollevano preoccu
panti interrogativi. L'incremento della 
pubblicità si teme possa produrre uno 
squilibrio dannoso per la stampa che 
versa già in prec'arie condizioni econo-
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miche e in definitiva risultano poco con
v.incenti le assicurazioni del Ministro, il 
quale ha tenuto a precisare che tale re
visione è stata chiesta dall'Associazione 
degli utenti la quale, ,nel rappresentare 
l'imprescindibile necessità che ha l' indu
stria di disporre di un maggior numero 
di inserzioni pubblicitarie televisive per 
il rilancio delle attività produttive, ha 
confermato l' impegno di garantire nel 
1973 maggiori investimenti nella pubbli
cità sulla stampa In misura tale da man
tenere inalterato il rapporto 68 a 32 che 
comporterebbe 2 miliardi di maggior in
troiti per la stampa per ogni miliardo di 
maggior introito per la RAI-TV. 

Anche se slamo piuttosto scettici sul
le reali possibilità che questo program
ma possa puntualmente realizzarsi nel 
termini esposti, slamo tuttavia convinti 
che a questo punto non cl siano scelte 
e bisogna stroncare quel tentativi malce
lati che, con l'apparente Intenzione di 
difendere gli Interessi della collettività, 
giocano in realtà solo a vantaggio di co
loro che vogliono la privatizzazione del
l'Ente. 

Maggiore rillevo sul plano politico cl 
pare assuma la decisione di procedere 
ad economie, non tanto per il fatto in 
sé, che anzi ci trova d'accordo, quanlo 
per il modo con il quale tali economie 
saranno ottenute. 

Il bilancio della RAI-TV prevede una 
spesa di circa 160 miliardi di cui 30 sono 
da attribuire a spese complementari per 
la realizzazione del programmi (5 per la 
radiofonia, 10 per lo spettacolo TV, 8 
per I programmi culturali, 7 per quelli 
giornalistici); le economie Inciderebbero 
per 2 miliardi sulle spese che possia
mo chiamare di ordinaria amministra
zione (si realizzerebbero con il blocco 
delle assunzioni, la disciplina delle pro
mozioni, l'economia nelle spese genera
li, ecc.) e per Il resto sulle spese com
plementari producendo una decurtazio
ne secca del 10% nel budget dei singoli 
programmi. 

Quello che più allarma però, è sapere 
che sono già stati fissati del criteri per 
I quali tutta la produzione reali zzata In 

studio non sarà soggetta ad economie 
mentre, sostanziosi tagll saranno fatti a 
danno della produzione esterna con il rl
sultato che tutta una serie di program
mi (telefilm, Inchieste, rubriche cultura
li ecc.). legati all'attualità sociale e po
litica e che rappresentano senza dubbio 
oggi la fonte più viva ed Interessante 
dei programmi radiotelevisivi, quasi cer
tamente finirà nel cassetto. 

Questa sorte non subiranno tre • co-
' lossal •, già appaltati, il cui costo non 

sarà inferiore al miliardo ciascuno. Ba
sterebbe rinunciare ad uno solo di essi 
per realizzare una netta economia. Non 
è possibile. Perché? Cl Informiamo e ve
niamo a sapere che a produrre il •Mosè• 
è li dott. Labella, fiduciario vaticano per 
il cinema, cosl cl dicono, e che gli altri 
due sono affidati alla San Paolo film. 
Ogni commento. a questo punto è super
fluo. Rimane la sola conferma dell'Impo
tenza del Parlamento di ·fronte all'abile 
macchinazione che ha fruttato all'Ente 
tranquillità economica e a chi lo dirige 
un grande successo politico accompa
gnato dalla Immagine di centinala di la
voratori tra registi, sceneggiatori, opera
tori, attori ecc. che si troveranno molto 
presto senza lavoro. 

A. C. 



POLIZIA SILENTE 
E PRUDENZA 
DEI GIUDICI 

Già un mese è passato dalla morte 
dello studente Franceschl e la responsa
bllltà di quel colpo sparatogli alla nuca 
sembra vogliano farla sbiadire dalle me
morie; assieme ai connotati finora incer
ti dell'• uomo In grigio • che assai diffi
clfmente, a giudicar dalla piega presa 
dalle Indagini, gli Inquirenti riusciranno 
a mettere a fuoco, fino all'identità pre
cisa del funzionario di polizia che quella 
sera sparò. 

11 
Proprio In questi giorni Agatino Puglisf, 
sottufficiale di PS che disarmò l'agen

te Gallo, quello del • raptus • per Inten
derci, ha confermato ad Urbici, ennesimo 
giudice Istruttore, la presenza di due vice
questori e di due funzionari della squa· 
dra politlca, fil borghese. tra gli agenti 
~n ~ervlzlo. davant i alla Bocconi il giorno 
ell • Incidente •. Ma qui I suol ricordi 

si bloccano. 
d E Intanto, tra le diverse metodologie a 

lsposlzione per dimostrare che I'• or
dine • regna di nuovo a Miiano, la que
stura cittadina ha scelto la più spiccia. 
Anche la più Idonea, a suo giudizio al
meno, ad evitare ulterlorl scossoni alla 
fiducia che !'opinione pubblica assennata 
ripone nella PS. Da un lato si è fatta più 
serrata la stretta repressiva contro li 
movimento studentesco; dall'altro, per 
scongiurare disturbi all'opera di • norma
lizzazione •, ed a sopire soprattutto lo 
scandalo In cui l'Istituzione è Incappata. 
cl si è adopratl a smorzare !'ansia di ve
rità, non troppo bruciante del resto, del 
magistrati Inquirenti. Nel match che a 
Miiano vede contrapposte In • amichevo
le • una questura cementata nel suoi sl
lenzl e una magistratura che di dover 
continuare a chiudere tutti e due gli oc
chi dinanzi agli • errori • di quella non 
se la sente più, I round lnlzlali se li è 
aggiudicati certamente le prima. 

Dapprima affidata al sostituto procura
tore Antonio Pivottl, !'Indagine sull'es
sassfnlo di Franceschl è stata poi dirot
tata a Ello Vaccari, non appena è saltato 
fuori Il teste che vide sparare Il poliziot
to In borghese (ed In questa direzione 
Pivottl si era messo ad approfondire la 
Indagine). Ma anche dalle mani di Vac-

cari, che erano pur mani fidate di ex ufff. 
clale di polizia, !'Inchiesta guizza via 
quando Il magistrato ha dimostrato col 
fatti di aver fortemente In sospetto le 
versione della questura. Come compor
tarsi diversamente se le armi che spara
rono davanti alla Bocconi sono poi risul
tate addirittura manomesse? 

Colpevole di voler spiccare altri awlsl 
di reato (forse contro alti personaggi 
della stessa pollzla) Vaccari ha costretto 
Il procuratore capo Mlvale, probabilmen
te a sua volta • Ispirato • dall'alto, a 
strappar di mano !'inchiesta anche a fui. 

La prassi di bloccare l'azione del magi
strato, se propenso e sottolineare una 
qualche responsabllità della PS, va dun
que comlolidandosl. E basta riandare, per 
chi voglia del precedenti. al caso Val
preda, con tutti I veti che hanno Impe
dito agli Inquirenti di far piena luce sul 
comportamento del funzionari di polizia. 
Ma forse qualcosa va mutando se aumen
ta Il numero del magistrati non più di· 
sposti ad instradare la propria Indagine 
sul binari graditi, o non talvolta predi· 
sposti, dalle questure. Questo • contra
sto • tra polizia e magistratura, oltre che 
a un effettivo Insorgere di spirito demo
cratico nella seconda, è parzialmente at· 
trlbulblle a un disaccordo sull'estensio
ne del rispettivi llmltl di competenza 
nella gestione del potere giudiziario. Ma 
è anche vero che, per ora, solo dal con
solldarsl della coscienza democratica del
la magistratura può sperarsi una costrut· 
tlva opposlzlorra reallstlca alle mene di 
certi ambienti pollzleschl, oggi quanto 
mal asservlt! all'lnvoluzlone governativa. 

A. COL• 

OGGETTO: 
RACCOMANDAZIONE 
(7 ANNI DOPO) 

CAMERA DEPUTATI 
Roma, 26-2-1980 

Onorevole e caro Ministro, 
mi permetto di rivolgermi alla Tua 

squisita senslbllltà ed umana compren
sione per pregarTI di voler intervenire 
autorevolmente presso Il Tuo Sottosegre
tario affinchè lo stesso soprassieda al 
provvedimento che, ml viene riferito, ha 
Intenzione di prendere nel confronti di 
un parlamentare appartenente al mio 
stesso gruppo, Il cui nome non è nean
che necessario fare In questa sede, es
sendo il suo caso sin ora unico. 

Ti posso assicurare che il collega di 
cui sopra, nel rivolgersi al Sottosegreta
rio, non Intendeva minimamente racco
mandare il giovane suo concittadino, ma 
far presenti, nella forma più riservata ed 
obiettiva, le qualità morali e le penose 
condizioni famlllarl dello stesso, cosa 
che non può essere considerata (come 
non è in effetti!) oggetto di sanzioni pe
nali od amministrative. 

Non una sola volta nel testo della let
tera è riscontrabile la parola • raccoman
dazione ... nè una voce (di qualsiasi tem
po, modo e persona) del verbo corri
spettivo! 

Mi dirai forse, nella Tua sottile argu
zia, che anche durante l'infausto venten
nio del deprecato regime, fu abolita per 
decreto la • raccomandazione ,. e che gll 
italiani, in un moto di legittima reazione, 
'a sostituirono con la •segnalazione•. 
Ma qui, ammetterai, Il caso è diverso: 
nessun astuto espediente, solo l'umano 
slancio di solldarletà socia/e, espresso 
nella massima buona fede. 

Può un uomo tanto al di sopra di ogni 
meschino calcolo e di ogni sfacciata am
bizione, essere Il primo (dico Il primo) 
a venire colpito dalle sanzioni previste 
da una legge già In vigore da oltre tre 
anni? 

Il nostro collega ha figll e suocera a 
carico! Con quale animo si possono sot
trarre alle sacrosante esigenze di questi 
Innocenti 400.000 lire? 

Non Ti dico altro e sono, con la fi
ducia e la devozione di sempre, nelle 
Tue mani dispensiere di bene e di giu
stizia 

Tuo aff.mo 
Firma lllegglblle 

P.S. Sono certo che non scambierai la 
prescmte per una raccomandazione. 
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PROFUGHI: 
IL TERRORE I DEL FOGLIO DI VIA 

E' un gran peccato che I numerosi et

nici Italiani, sparsi al quattro punti car

dinali nei vari paesi • affluenti •, segui

tino a restar rinchiusi nel propri ghetti 

culturali: di grande Interesse, e non so
lo per gll • addetti al lavori •, sarebbe 

certamente una documentazione storlco

soclologica sul costo umano delle no
stre più grandi trasmigrazioni. Ne verreb
be anche fuori, in parte, la storia di più di 
un secolo di trasferimenti clandestini e 

alla spicciolata di Intere collettività, di 

una emigrazione che nei casi limite ha 

dovuto servirsi (dicono che li sistema 

funzioni ancora) del fondo stiva di vec

chie carrette atlantiche. 

L'epopea è nota a tutti; tuttavia una 

• sistemazione scientifica • della mate

ria sarebbe augurabile anche per far 

cambiar cipiglio ai funzionari dell'Ufficio 

stranieri di tante nostre Questure, sopra

tutto ai dipendenti del Ministero Interni 

addetti ai •campi profughi • (posti sotto 

la tutela dell'Alto commissariato delle 

N.U per I profughi), oppure a quelle 
specie di lager rappresentate dai .. cam
pi per stranieri•: ultimo traguardo, que
sto, per I poveracci che non son riusciti 
a • passar l'esame • per ottenere la clas
sifica di rifugiato e l'asilo polltico. 

Il fatto che noi stessi esportiamo una 

quantità di forza-lavoro e perciò non sla

mo In grado di aprir graziosamente la 

porta a tutti non è sufficiente a giusti

ficare una politica di restrizioni, tanto 

meno le angherie che deve sopportare 

uno straniero per ottenere un permesso 

di soggiorno o I documenti necessari per 

lavorare In modo non clandestino 

Vero è che, provenienti In gran parte 

da Infiammate plaghe del Terzo Mondo, 

gli esull politici procurano di quando In 

quando grane a livello Internazionale al 

paesi che li ospitano: tutti ricordano na

turalmente I fatti di Monaco, ma anche 

la caccia ail'arabo che si scatenò suc

cessivamente nella Germania federale. 

Anche se in Italia, per fortuna, non sla

mo ancora a tanto cl permettiamo lo 

stesso di esprimere Il nostro allarme; 

non tanto per polizieschi eccessi di zelo 

<che certamente contribuiscono ad ag

gravare le condizioni di vita degli Immi

grati) quanto per gli arbitri veri e propri 

che consente la vecchia legge di P.S. 

In barba alle norme stabilite dalle con

venzioni Internazionali del 1950 e del 

1954 può bastare Infatti Il malumore di 

un commissario a far rimbalzare Il pro

fugo, con foglio di via non motivato, alla 

frontiera più vicina. 
D. P. 
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Sul r1conosc1mento della Rdt 
Egregio Direttore, 

sul numero 1/1973 trovo a pagina 
53 un articolo sul riconoscimento del
la Repubblica Democratica Tedesca. 
scritto assai bene, ma purtroppo l'au
tore senza· accorgersi usa Il termine 
di • goverrto di Pankow •, creato da
gli ambienti più reazionari per Il Go
verno della RDT o della Repubblica 
Democratica Tedesca In senso deni
gratorio e ridicolo. 

Pankow è Infatti una parte di Ber
llno e dicendo Il governo di Pankow 

si voleva diminuire l'Importanza stes
sa di un secondo Stato Tedesco. Sa
rebbe come se uno a Roma dicesse 
Il " Governo del Parioli • oppure li 
• Governo di Centocelle •. 

Da una rivista come l'Astrolabio 
trovo che non dovrebbe essere usata 
mal quella forma ridicola e che si 
dovrebbe parlare Invece sempre del 
Governo della Repubblica Democra
tica Tedesca. Spero perciò che la 
rivista In tal senso, con una rettifica 
ripari Il grave sbaglio e non faccia Il 
gluoco dei nemici della RDT. 

Distinti saluti A. Lenski 

Ci permetta Il sig. Lenski di rlle-

vare qualche eccesso nel suo dispet
to per Il nostro " grave sbaglio .. di 
aver usato una locuzione evidente
mente impropria, ma nelle nostre In
tenzioni ancor più evidentemente non 
denigratoria, per designare /a RDT. 
Forse eg/I non s/ rende abbastanza 
conto che fin dal 1945 la Indicazione 
di quella ben nofa ripartizione urba
na di Berl/no nella quale aveva preso 
sede il comando 'sovietico per allu
dere alla nuova entlté polltlca orga
nizzata di lé della Sprea era dive
nuta nella stampa occidentale di tutto 
il mondo cosi abitua/e e corrente da 
non avvertire più come fosse ma/e 
usata. Non dunque certo per malva
gia suggestione di Bonn. Nocque per 
molti anni /a deplorabile scarsezza di 
rapporti economici, e per qualche 

tempo in ambienti democratici italia
ni, anche /a politica Interna della 
RDT. Ora tutto è sereno, e non ab
biamo che da augurare /a più ampia 
ed utile conoscenza tra I due paesi. 
Cl scusi dunque Il sig. Lenskl della 
svista, ed accetti I nostri ringrazia
menti per fa suggestiva Immagine del 
" governo dei Parlo/I ". As. 

Opinioni "annacquate 'I 

Egregi signori, 

non riconosco nell'articolo • merca
to d'arte etc. • da voi pubblicato a 
mia firma sul vostro numero 1/1973, 
quello da me consegnatovi su vostra 
richiesta. E' stato infatti eliminato, di
storto, annacquato ogni periodo nel 
quale si riscontrasse traccia delle mie 
opinioni politiche. In particolare ho 
Inutilmente cercato i periodi in cui 
figuravano le seguenti parole: .. pic
chiarsi con la polizia, cella di Isola
mento, FIAT, proletarizzazione, fasci
sti, borghesia Ignorante, stragi politi
che, carcerazioni politiche, telefono 
controllato, picchiatore fascista, re
primere lotte proletarie, rivoluzione, 
cattedra universitaria, omosessuali, 
puntura di siringa, cinismo nazista, 
masturbarsi, carrozzoni blennal-qua
driennall, partito socialista, proletari, 
realismo socialista, comunismo, soc
corso rosso, controinformazione, To
rino, Agnelli , Pirelll etc. etc ... •. 

Ogni commento è superfluo. Chie
do ai sensi di legge e riservandomi 
ogni azione di danno la pubblicazio
ne integrale di questa mia lettera. 

Saluti da 
Gianfranco Baruchello 

S'Intende che avremmo pubbl/cato 
lo stesso /a lettera di Baruchello an
che senza il richiamo che ha voluto 
fare a/ " sensi di legge "· 

Baruchello cl contesta di avere 
"' eliminato, distorto, annacquato ogni 
periodo nel quale si riscontrasse trac-

eia delle sue opinioni polltlche ... Non 
cl pare proprio: dal primo agli ultimi 
periodi del testo da noi pubblicato; 
fortemente politici (e so/o parzialmen
te da noi condivisi) come gli stessi 
tettori potranno controllare. 

Sarebbero, per Baruche/lo, I perio
di contenenti /e parole che enumera 
nella lettera soprarlportata. Al loro 
posto, ce ne sono di altrettante negl/ 
altri periodi; a parte il fatto che al
cune di esse, come ad esempio FIAT 
e Partito Socialista, figurano proprio 
a/ posto giusto e con il peso che 
hanno i periodi che le contengono. 

Abbiamo dovuto ridurre Il testo di 
Baruche/lo, troppo lungo per Il nostro 
spazio. Simone Gatto e Maurizio Bo
nlcattl con molto meno parole erano 
riusciti a dire cose altrettanto pesanti 
in materia di mercato d'arte. 

C'è andata di mezzo qualche e
spressione verbale? Crediamo di non 
essere conosciuti per bacchettoni, ma 
siamo tuttavia della convinzione che 
non poche volte certe forme lessicali 
non siano proprio Indispensabili per 
esprimere determinati concetti ed 
Idee. 

E vogliamo, comunque, terminare 
con /'unica costatazione di carattere 
positivo che, riteniamo, neanche Ba
ruchello cl contesterè: slamo paghi 
di aver aperto un discorso su un 
problema, che è anche politico. Noi 
e noi soli, se /'informazione non cl la 
difetto. 



la sicurezza in europa 

Una formula per 
tutte le ideologie 

P er un atto obiettivamente « rivoluzionario • co- . 
me una grande conferenza che si propone di 

-chiudere un'intera pagina di storia, quella della se
~nda guerra mondiale e del relativo dopoguerra, gli 
inizi possono essere giudicati se non proprio delu-

. denti, certo in tono minore. Non solo per la scarsa 
eco che l'avvenimento ba avuto in Europa e nel mon
do, ma perché a Helsinki si è assistito a un'esibi
zione di iniziative, patteggiamenti e compromessi mo
dellata in ultima analisi sui « cliché • di quella stessa 
situazione « instabile • che la conferenza sulla si
curezza europea vorrebbe invece contribuire a siste
mare. Tutti i dubbi sul significato effettivo della 
conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Eu
ropa ( CSCE nelle sigle della diplomazia e del gior
nalismo) hanno ritrovato una loro giustificazione. 
T antv più che nel frattempo la conferenza parallela 
di Vienna per la riduzione bilanciata delle forze ar
mate nell'Europa centrale ( MBFR) ha mostrato la 
t~ndenza a incepparsi già sulle pregiudiziali: chi (e 
dove) deve disarmare, come si deve disarmare. Non 
è_ i~ caso comunque di anticipare giudizi uoppo nega
tivi, perché la strada della sicurezza in Europa sarà 
lunga (e lo si sapeva} e perché va dato per scontato 
che nelle battute d'esordio le parti vogliano riaf
fermare le rispettive posizioni di principio. 

I passi di avvicinamento alla CSCE sono stati ri
~truiti ormai con sufficiente precisione. Tutti sono 
d accordo nell'attribuire all'URSS la spinta maggiore 
e agli Stati Uniti le maggiori riserve. Dibattuto è 
però il problema di fondo: che cosa si aspettava 
l'URSS dalla conferenza e che cosa avrebbero da te
~~re. gli Stati Uniti. Cosl come è aperto il quesito 
p1u u:iportant~, sull'esatta funzione dell'Europa nel 
negoz~ato e f>IU ancora nella lo!_tica cui si ispira il 
negoziato. e è solo da constatare che sono stati i 
membri minori ~e.lla NATO a smuovere gli USA 
dalla loro oppos1z1one e che non è stata smentita 
l'impressione di massima che gli alleati dell'URSS 
abbiano sempre considerato con favore la prospetti
va di venire alla ribalta nel quadro deita conferenza 
caldeggiata da Mosca. 

Per capire le finalità dell'URSS. a rigore, biso
gnerebbe rispondere a domande preliminari del cali
bro di questa: chi veramente ha «vinto» la guerra 
fredda? E questo sia nel ca~o che lt' r..<;CE sia chia
mata a sancire lo status quo uscito dalla guerra fred-

di Gianpaolo Calchi Novatl 

da e da vent'anni di stallo all'ombra dei blocchi e 
dei deterrenti delle superpotenze, sia nel caso che la 
conferenza abbia lo scopo di sostituire quella con
dizione con rapporti più articolati. Nel concetto stes
so di « sicurezza •, infatti, c'è un'intima ragione di 
ambiguità. Sicurezza contro le minacce esterne o 
contro le minacce interoe? Sicurezza reciproca o si
curezza nei confronti di un termine di riferimento 
estraneo al contesto europeo? Non va dimenticato 
che nell'immediato dopoguerra la minaccia era con
siderata la Germania, contro la possibilità di una ri
nascita del revanscismo tedesco, ma che le potenze 
occidentali furono pronte a riconvertire i patti in 
chiave anti-Germania in un grande patto contro H 
vero o presunto espansionismo sovietico, mentre 
l'URSS manteneva la Germania come« obiettivo• al
l'interno della sua sfera d'influenza (al punto che il 
Patto di Varsavia venne firmato solo dopo l'ingresso 
della RTF nella NATO). 

L'anteprima della conferenza sulla sicurezza va 
considerata allora la normalizzazione che si è avuta 
in Europa s1,11lo slancio della Ostpolitik di Brandt. 
Ed in particolare della seconda fase dell'apertura a 
Est della Germania di Bonn, quella che, abbando
nando i distinguo della coalizione Kiesinger-Brandt, 
non ha esitato a includere l'URSS nel giro e a esten
dere finalmente anche alla Repubblica democratica 
tedesca la distensione. La CSCE è stata resa possi
bile dunque dalla rinuncia della Germania al revan
scismo. La « minaccia » tedesca si svuotava da sola 
e l'URSS ha lasdato cadere il movente che aveva 
cementato le alleanze a Est dell'Elba. Per la prima 
volta NATO e Patto di Varsavia potevano ricercare 
una nozione di « sicurezza » omogenea, dato che in
tanto anche la « minaccia » sovietica aveva perduto 
di credibilità a Ovest, un po' perché l'URSS aveva 
dato fin troppe prove di non voler debordare dai 
limiti della sua sfera e un po' perchè, viceversa, gll 
Stati Uniti avevano cancellato, se mai l'avevano 
avuto, il piano che si richiamava al « roll-back • 
di marca dullesiana. 

Non bisogna credère che questa operazione sia 
stata del tutto inàolore. Il fatto di accantonare de
terminate idee-forza, non importa se e quanto pre
testuose, non poteva non mettere in pericolo la con
sistenza di schierQDlenti scossi per proprio conto da 

-+ 
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tante inquietudini. L'intervento delle truppe sovie
tiche a Praga - per non citare che la manifestazione 
più incresciosa della crisi - è stato certamente il 
prezzo pagato in una fase di transizione, in cui vec
chi miti e nuove aspirazioni non avevano trovato 
ancora il necessario equilibrio: i dirigenti di Praga 
avevano ragione di giudicare obsolete certe restri
zioni della guerra fredda ( prescindendo qui dalla por
tata del processo di « liberalizzazione » ai fini inter
ni), eppure nessuno, passato lo choc del primissimo 
momento, ebbe la sensazione che, malgrado la sua 
ovvia brutalità, il gesto sovietico fosse in contraddi
zione con la tendenza che doveva portare alla con
ferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa. 
Tensioni gravi, anche se non seguite da reazioni al
trettanto traumatiche, si sono registrate anche nel 
campo occidentale. Certi irrigidimenti prodottisi in 
Europa dopo il 1967, specie nelle aree marginali, 
possono ben essere spiegati con la preoCOJpazionc 
degli Stati Uniti di non dar libero corso alle fone 
centrifughe mentre si stava delineando il nuovo 
assetto. 

Con l'inaugurazione della preconferenza di Hel
sinki nel novembre scorso e con l'approssimarsi 
della conferenza vera e propria si è deciso di pro
seguire. Forse non tutte le incertezze sono state ri
solte, ma generale è l'accettazione dell'idea di creare 
un sistema diverso che dovrebbe avere l'ambiziooe 
di essere più sicuro. Sommando per semplificazione 
le diverse posizioni, è probabile che quel sistema 
sia destinato a produrre una forma di sicurezza col
lettiva che subentri, gradualmente, alle alleanze con
trapposte che hanno dominato in Europa per tutto 
l'arco della guerra fredda. E' qui che si ripresenta 
la domanda sull'esito della guerra fredda. Poiché se 
è vero che da parte occidentale, per le pressioni della 
Germania adenaueriana· soprattutto, si era sempre 
subordinato un processo di questo genere alla con
dizione minima che l'URSS arretrasse le sue linee 
almeno per consentire la riunificazione della Ger
mania, si dovrebbe concludere che l'URSS ha avuto 
ragione sul punto principale. Al limite, si potrebbe 
dire perfino che l'URSS è riuscita a convincere gli 
Stati Uniti che è interesse comune delle due super
potenze d'impedire alla Germania di diventare -
come sarebbe inevitabile nell'eventualità della sua 
riunificazione - la potenza e~emone dell'Europa. 
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Dei due filoni da cui è nata la guerra fredda, sa
rebbe dunque quelJo impugnato daU'URSS ad aver 
avuto vita più lunga? E' significativo che anche i 
più ostinati detrattori della sicurezza europea for
mato Helsinki, i più tenaci avversari della conferen
za come Brosio, fondano le loro argomentazioni pro
prio sul presupposto che l'URSS vuole fissare con 
una specie di « istituzionalizzazione » il suo succes
so nella guerra fredda: divisione della Germania e 
mantenimento della presa assoluta sui « satelliti ». 

Questa tentazione di ribadire lo status quo esiste 
e non può essere negata. Ancora una volta è venuta 
dalla Germania, anzi da Berlino, l'ultima garanzia 
prima del via della conferenza, e questa garanzia -
pur nella teorica riaffermazione delle responsabilità 
delle grandi potenze - va intesa in sostanza come 
un riconoscimento dello stato di fatto (o fatto com
piuto, direbbero altri). Ma lo status quo non è tutto. 
Chi si è tanto impegnato per arrivare alla conferen
za di Helsinki (Unione Sovietica a parte) aveva 
presenti esigenze e condizioni più complesse. An
che i conservatori sanno cogliere nella realtà il mo
vimento: l'URSS, con tutte le sue dottrine sulla 
« sovranità limitata », deve rendersi conto che le 
preclusioni valide nel 1950 non «pagano» più nel 
1973 e p;li Stati Uniti incominciano a interrogarsi 
sulle implicazioni di quel « t>luralismo » che per 
motivi di convenienza Nixon e Ki~singer hanno ele
vato a petizione di principio. Giustamente si è 
scritto che « sicurezza è prevedibilità », ma la situa
zione in Europa è soggetta a tali ondeggiamenti 
da richiedere comunque una scelta fra le possibili 
alternative. 

Anche partendo dal realismo, dunque, il con
testo generale non può essere ridotto a una pura e 
semplice cappa. Il programma conservatore - qua
le che sia il segno - diventa non già di bloccare 
tutto (i conservatori raramente sono cosl poco fles
sibili), bensl di assecondare il movimento impeden
do che diventi scvversione. In questo ambito c'è 
forse Io spazio per un'azione più efficace affinché 
il movimento possa espletarsi con la massima liber
tà possibile. C'è -naturalmente un equivoco in questa 
azione, perché le due parti pensano {e qualche 
volta lo dicono anche apertamente) di esasperare 
il movimento nel campo avverso serrando le file 
nel proprio blocco: gli occidentali cercano di sfrut-



tare tutti gli spiragli che i difficili rapporti fra URSS 
e paesi minori dell'Est offrono loro (Romania in 
prima linea) e l'URSS conta di servirsi dei vari 
cunei che si manifestano nel sistema atlantico. 

L'equivoco è duplice: da un lato perché si ria
pre una spirale asimmetrica, dall'altro perché si vuol 
far leva su forze fra di loro non assimilabili. Non 
è vero che l'URSS blandisce sia il « revisionismo » 
di destra (gollismo) che il « riformismo » di quelle 
forze e di quei partiti che si preoccupano di stabi
lire un rapporto ideologicamente più maturo con 
le esperienze del «campo socialista»? E non è vero 
che a Ovest non si sono fatte troppe distinzioni fra 
tutte le « ribellioni », mettendo in un conto solo 
P:aga, la Jugoslavia e le impennate di tipo stali
niano della Romania? 

Nell'evòluzione più benevola sono implicite mol
te contraddizioni. Anche la materia considerata più 
«concreta » - quella economica e dell'incremento 
degli scambi commerciali - non sfugge a questa 
regola. La « liberalizzazione » da cui i paesi capi
talisti si aspettano grandi cose per aumentare gli 
sbocchi a Est è vista a senso unico, senza capire la 
necessità di fare uno sforzo serio di adattamento 
per offrire alle economie pianificate dell'Est una 
cooperazione che non sia la meschina riproduzione 
del consumismo e senza neppure curarsi di studiare 
le linee di tendenza effettive espresse dal COME
CON. Ma le economie occidentali sono pronte per 
una tale conversione? E non e:.iste a Ovest il sot
tinteso di scalzare certe posizioni ideologiche pro
prio con le armi di un'offerta economica su misura 
di società tanto diverse? E' guanto meno illogico 
propugnare l'interpretazione della CEE se si ignora
no le leggi integrative della controparte. Si tratta di 
un argomento scivoloso, perché proprio in Italia si 
sono levate dagli ambienti più reazionari voci favo
revoli a moltiplicare questi rapporti (meglio se a 
lungo termine) come solo rimedio alla caduta del 
ciclo. in. quasi tutte le economie capitaliste, con la 
convmz1one per di più che il PCI e i sindacati non 
vorrebberò turbare con agitazioni sociali « scompo
ste » la regolarità di. queste forniture. 

Analoghe sono le incognite che rivelerebbe un 
es~i:ne più dc~tagliato dello « c;cenario » sul piano 
m1laarc-strategtco Non per niente la conferenza 
per la riduzione delle forze armate è andata incon
tro subito a tante difficoltà. L'URSS sembra rimet
tere in discussione il principio della riduzione « bi
lanciata », par!ando di riduzione « simmetrica » 

mentre gli analisti occidentali sfoggiano valutazionl 
P.iù o .~eno con~ivisibili per dimostrare la superio
rità militare dell URSS e del Patto di Varsavia in 
Europa e quindi la necessità che, per preservare 
q.ucl poco o tanto di equilibrio da cui dipende la 
sicurezza, le riduzioni siano proporzionali. A com
t: licare il quadro è venuta la pretesa, invero singo
lare, dell'URSS di non includere l'Ungheria nel no
v~ro dei paesi centro-europei, probabilmente per 
g1uocare la carta dell'Ungheria in cambio di quella 

dell'Italia, che gli Stati Uniti prudentemente hanno 
tenuto sotto il banco per non dover parlare delle 
infrastrutture logistiche che l'Italia ospita (per la 
difesa dell'Europa centrale) e tanto meno della VI 
flotta. Man mano che procede il discorso sulla de
compressione del potenziale militare delle super
potenze nell'Euroi>a centrale (l'URSS vuole dirot
tare un po' di divisioni sull'Ussuri e gli Stati Uniti 
vogliono ritirare un po' di forze dalla Germania), 
prendono corpo i sospetti che sia sui fianchi della 
« cortina » di un tempo che si giuoca la partita 
più azzardata: in Norvegia (non a caso si parla tan
to di « finlandizzazione »), in Grecia, nel Medio 
Oriente, nel Mediterraneo. 

E ci sarebbe anche un altro argomento per con
fermare le ambivalenze. Giustamente è stata chiesta 
la partecipazione diretta dei paesi neutrali alla con
ferenza di Helsinki, e la Jugoslavia, probabilmente 
di concerto con la Romania, è stata una protagoni
sta di tutta la fase d'impostazione. Si avverte ora 
però il pericolo che l'apparato istituzionale cui ten
de la CSCE possa « integrare » i non allineati più dì 
quanto non giovi all'operazione inversa: di estendere 
cioè i vantaggi del « disimpegno >~ ai paesi fin qui 
a••i11ati dal!e ragioni dei blocchi. La conferenza di 
Helsinki ha i poteri e la fantasia per elaborare una 
formula in grado di conciliare i principi del non 
intervento e dello scambio, il oit1 possibile immune 
da secondi fini, di merci, di idee e di uomini, 
con il rispetto dell'identità altrui? E come si com
porterà l'organo permanente che potrebbe essere 
varato dalla CSCE se quegli scambi dovessero un 
giorno provocare cambiamenti di qualità? Appro
priata appare questa conclusione di Pierre Hassner: 
« In altre parole, bisognerebbe fondare la sicu
rezza non sull'autorità dei Grandi e sulla divisio
ne in sfere d'influenza, ma sull'accettazione del 
cambiamento pacifico e quindi della duplice ten
denza delle società moderne all'autonomia e alla 
interpcnetrazione » (l'articolo è uno dei tanti con
tributi del quaderno di « Relazioni Internazionali » 
dedicato alla sicurezza e alla cooperazione europea, 
che nel complesso costituisce uno sforzo veramen
te ammirevole di informazione, documentazione e 
interpretazione). 

Per sciogliere in modo positivo i nodi che via 
via verranno alla luce con lo svolgimento della 
conferenza, è giusta la preoccupazione di non con
finare il dibattito alla diplomazia e ai governi. Co
me ha detto Vittorio Orilia nella relazione di base 
alla recente sessione di Milano sulla sicurezza a 
cura del Forum Italo-Ungherese, si privilegiano 
cosl le forze « contrarie a una distensione e a una 
cooperazione effettive » e si escludono da una pre
senza reale « le forze popolari dei tre grandi paesi 
europei». E' un limite cui si deve ovviare tanto 
perseguendo come fine immediato (se non primario) 
la stabilizzazione, quanto preparandosi per la fase 
più delicata del « movimento •. 

G. C. N. • 
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medio onente 

La svolta 
autoritaria d'Israele 

N eanche riconoscendo un qualche'. fondamento 
alla tesi israeliana sull'abbattimento dell'aereo 

civile libico sul Sinai - tesi che pretende da parte 
del pilota del jet un ripetuto e deliberato silenzio 
di fronte agli « ammonimenti » della caccia israe
liana - il gesto d'Israele cessa di essere premedi
tato: cioè deciso e valutato in anticipo in tutta la 
sua portata, le sue implicazioni, le sue conseguenze. 
Non c'era bisogno che gli alti comandi d'Israele af
fermassero che la decisione di abbattere il Boeing 
con 114 civili a bordo non fu presa dai. piloti dei 
caccia che lo avevano intercettato sul Sinai occu
pato da sei anni, bensì al livello più responsabile 
e qualificato della gerarchia militare di Tel Aviv 
per capire che un gesto del genere non poteva es
sere lasciato all'arbitrio di un singolo pilqta. Si deve 
però pensare che c'è almeno reticenza in Israele 
quando si afferma che a livello politico non c'è 
stata partecipazione alla decisione. Ciò per due mo
tivi: in primo luogo per l'assoluta connessione, in 
Israele, fra decisioni di carattere militare e atti di 
carattere politico; e secondariamente perché le stes
se persone che dirigono i quadri militari dello Stato 
israeliano sono nello stesso tempo dirigenti del go
verno. Ebbene: ciò vuol dire che la distruzione di 
un aereo civile libico, a dodici ore esatte dal mas
siccio attacco contro basi feddavn e miseri villaggi 
di profughi palestinesi nel Nord Libano, coinvolge 
tutto l'apparato dirigente israeliano, in tutte le sue 
strutture; e come tale va giudicato. Siccome biso
gna anche aggiungere che mai, nei quindici minu
ti, quanto è durata la caccia israeliana al jet li
bico, gli israel!ani hanno potuto supporre che quel
lo che « tallonavano » non era un aereo civile, la 
pri~a conseguenza da trarre è che a Tel Aviv nQn 
si è indietreggiato di fronte alla prospettiva di cau• 
sare un gran numero di vittime umane (sono state 
poi, a conti fatti, 108) pur di affermare il principio 
che lo « spazio aereo » ~i una zona occupata da 
Israele non può impunemente essere violato. (Que
sto, naturalmente, senza nemmeno soffermarci sulle 
tesi egiziana e libica; sul dettato della « scatola ne
ra»; su dichiarazioni di feriti e superstiti da cui 
risulta che la tempesta di sabbia aveva portato il 
jet oltre Il Cairo distante poche decine di chilo
metri dal punto dove l'aereo è stato abbattuto; che 
la radio di bordo non funzionava o comunque mai 
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aveva registrato gli « ammonimenti » israeliani· che 
il pilota credeva addirittura di trovarsi sopra iÌ ter
rit;>rio egiziano e di essere seguito da Mig, non da 
Mirage. Questo, senza prendere in considerazione 
alcune ipotesi di manovre dei Mirages israeliani per 
protrarre il sorvolo del Sinai da parte del jet li
bico fino al momento e al punto dell'abbattimento. 
Questo, infine, senza mettere in calcolo il rifiuto 
degli israeliani di permettere a una commissione in
ternazionale d'inchiesta, come quella reclamata dal
l'organizzazione mondiale dell'aviazione civile, di in
dagare sull'avvenimento). 

Consideriamo dunque il gesto israeliano solo 
nella sua gravità essenziale e accertata: l'abbatti
mento di un apparecchio civile che era stato por
tato a sorvolare una « zona di massimo interesse 
militare» (questa la definizione data da Tel Aviv 
della regione occidentale del Sinai occupato). I ge
sti politici e militari possono essere valutati solo 
parzialmente se considerati isolatamente e autonoma
mente: mai comunque come nel caso dei missili 
israeliani sparati contro l'aereo libico ci si deve ri
ferire al contesto politico e diplomatico dell'intera 
situazione mediorientale e mondiale (compresa quel
la interna d'Israele) per trarne più generali signi
ficati. 

Una prima considerazione da fare è quella della 
coincidenza fra l'abbattimento del jet e l'impressio
ne generale nei Pi:esi Arabi, in Israele e nel mondo 
(impressione non importa quanto fondata), che ci 
si trovi attualmente di fronte alla prospettiva di 
una ripresa dell'attività diplomatica, sotto la pres
sione e per l'iniziativa delle ~randi potenze, per 
cercare una soluzione politica al conflitto arabo-israe
liano.· Discende immediatamente da questa conside
razione, una seconda constatazione: ogni volta che 
sono sembrate aprirsi prospettive di neS?oziato e di 
pace nel Medio Oriente, allora i drcoli militaristi 
e oltranzisti d'Israele hanno gettato pesantemente 
la loro spada sulla bilancia. Ricordiamo benissimo 
tutti che proprio quando si cominciò a parlare con 
una certa insistenza di un « piano Rogers » (mai 
noto ufficialmente nei suoi particolari, ma che Te! 
Aviv affermò a più riprese di considerare come 
« ostile agli interessi israeliani ») si verificò il bom
bardamento di Abu Zaabal, un sobborgo industria
le del Cairo. Sono passati da allora poco più di tre 



anni; il 12 febbraio 1970 piovvero bombe sulla 
mensa di una fabbrica egiziana: l'attacco fece una 
settantina di vittime. Gli attacchi in Siria e Libano 
-dell'autunno scorso vennero egualmente scatenati 
proprio menre si ricominciava a parlare di « diplo
mazia in movimento per il Medio Oriente ». 

In simile atteggiamento c'è forse qualcosa di di-

verso - che in apparenza, solo in apparenza, sem
bra meno grave - del sabotaggio di qualunque via 
di negoziato: c'è, appunto, la « spada sulla bilan
cia»: il «monito,. agli arabi, alle grandi potenze, 
ag~i « amici ,. americani, perfino agli israeliani, che 
Is~ele « è forte>, ha una sua «ragione di poten-

---+ 

grecia / Forse gli studenti hanno gettato la pnma pietra 

L e impietose forbici dell'impa
ginatore hanno infierito sul 

mio articolo pubblicato nel nume
ro scorc;o dell'Astrolabio ed hanno, 
tra l'altro, tagliato la conclusione 
in cui, dopo aver fatto un esame 
della situazione politica ed econo
mica greca indicando quali possi
bilità si offrano per isolare questo 
paese, sentivo la necessità di ag
giungere: « Tuttavia a quasi sei 
anni dal colpo di stato, abbiamo 
imparato a valutare la realtà e a 
non farci eccessive illusioni che so
luzioni possano venire dall'esterno, 
tanto che siamo sempre più con
vinti che libertà e democrazia in 
Grecia torneranno solo per volon
tà e con il sacrificio del popolo 
greco». 

E' questa certezza, dunque, che 
ci fa guardare con interesse alle 
dimostrazioni studentesche che da 
parecchi giorni impegnano ad Ate
ne le forze di polizia e che, a no
stro avviso, vanno ben al di là 
della pura e semplice protesta con
tro il decreto governativo che ri
chiama alle armi gli studenti giu
dicati « sobillatori » dalle autorità. 

Esse sono il pretesto per met
tere sotto accusa il regime, l'as
senza di libertà, di strutture de
mocratiche e rappresentative: non 
a caso è la parola libertà che ri
<orre sempre negli slogans di que-

di Alfredo Caslglla 
sti giovani; ed è in nome di essa Dall'altra si cominciano a far sen
che personalità emarginate del tire gli effetti dei provvedimenti 
mondo politico e militare, hanno demagogici e di queUi vessatori, 
trovato il coraggio di manifestare accrescendo lo scontento e l'insof
il proprio scontento. ferenza che si trasforma in prote

La nostra congenita diffidenza sta di piazza, in scontri con le for
verso i militari e certi settori po- ze di polizia, in bombe ammoni
litici non ci permette però di an- trici. 
dare oltre la costatazione del loro Naturalmente la popolazione gre
atto, essendo sempre presente in ca non deve sapere delle manife
noi il dubbio che dietro a questi stazioni, si sa quanto esse siano 
gesti si nascondono sottili mano- contagiose, ed il regime si affretta 
vre di interessi che purtroppo nul- ·ad imporre il bavaglio alla stampa, 
la hanno a che vedere con la ge- a vietare che vengano effettuate 
nuina protesta giovanile. riprese fotografiche e cinematogra-

11 quadro della situazione greca fiche degli avvenimenti; non riesce 
tuttavia si va definendo. Da una però a far tacere le agenzie di 
parte cresce il bisogno di ripren- stampa ed i corrispondenti stranie
dere il proprio posto nelle orga- ri e cosl il mondo apprende, ma 
nizz112ioni internazionali, con tutte non la Grecia, i particolari degli 
le implicazioni politiche e, sopra- scontri, dei pr.:>vvedimenti che ne 
tutto, economiche che ciò compor- sono la causa immediata, degli ar
ta, per non essere tagliata fuori resti, dei orocessi, delle dure con
proprio nel momento in cui questi danne, delle torture ed ora anche 
si aprono a nuove adesioni; si in- dei morti. Son;:> due giovani arre
tra vede il pericolo di una crisi eco- stati, torturati e di cui non si han
nomica seria: è sempre più diffi- no più notizie. 
cile frenare le smanie dell'ala più Se ne parla, torna l'attenzione 
intransigente degli uomini al pote- sulla Grecia; forse la fine della 
re; gli USA c;embrano meno di- guerra nel Vietnam darà una mano 
sposti che nel passato a dare il loro agli studenti asserragliati negli isti
incondizionato avaJlo ad un ~over- tuti ad Atene ed a Salonicco, che 
no che, incapace di mantenere gli sfidano la forza costituita con « vo
impegni con loro assunti. si dimo- Iontà e sacrificio > per ridare alla 
stra meno malleabile del previsto Grecia ed a se stes'li un cfomani 
ed in definitiva anche scomodo. migliore. 
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inedio oriente 

za » da difendere e che difenderà. Evoluzione au
toritaria d'Israele, militarizzazione delle sue strut
ture politiche, frenesia di espansionismo, abbandono 
degli ~ ideali della nascita » sono espressioni che 
non fanno parte della pubblicistica araba; sono tesi 
sostenute con sempre maggior passione e vigore da 
quei combattivi, anche se ancor poco numerosi, in
tellettuali e giovani d'Israele che guardano con ap
prensione al futuro del loro paese. 

« Lasciateci essere tranquilli alle frontiere con 
gli arabi e vedrete che si assisterà in Israele a qual
cosa che si può definire una rivoluzione»: questa 
espressione, di un noto esponente della sinistra israe
liana, tocca uno dei punti dolenti della situazione 
interna del paese: dove molto si muove al livello 
delle coscienze ma non emerge proprio a causa del 
fatto che l'attualc- leadership sa sistematicamente 
suonare, nei momenti «opportuni», la grancassa 
nazionalista e del « paese in pericolo ». L'espressio
ne pare ignorare però alcuni dati di fatto essenziali: 
eh~ c'è una connessione stretta fra deterioramento 
dell& situazione civile e sociale in Israele e mante
nimento dello status quo, cioè rifiuto di compiere 
atti che possano portare a negoziati seri; che l'at
tuale leadership israeliana trae gran parte del suo 
potere proprio dalla politica di forza (la militariz
zazione e l'urbanizzazione delle zone occupate han
no creato privilf'g! burocratici ed economici mo
struosi nel paese nato con velleità di egualitarismo 
comunitario!); che - quindi ·- battersi per una 
pace giusta deve essere giudicato indispensabile e 
prioritario per qualunque forza progressista in Israele. 

Tornando alle voci di possibili iniziative per ten
tare di giungere a una soluzione politica del con
flitto arabo-israeliano, è difficile dire, al momento 
attuale, fino a che punto esse sono fondate e, se 
lo sono, fino a che punto i generali di Tel Aviv 
hanno dato ad esse il colpo che contavano di dare. 
Specialisti americani di questioni diplomatiche ed 
economiche dicono che gli Stati Uniti potrebbero 
essere pressati a rivedere la loro posizione di ap
poggio a Israele d::lla necessità di ritrovare un cer
to credito e una certa « entratura » presso alcuni 
paesi arabi, soprattutto quelli che - ricchissimi di 
petrolio - potrebbero venire a condizionare, con 
l'accumulo di grandi riserve di moneta forte (dol
lari compresi), il mercato finanziario internazionale. 
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L'Unione Sovietica potrebbe essere indotta a cer
cate un modus vivendi nel Medio Oriente riducen
do l'entità delle sue energie impegnate in quell'area 
e <listratte da altre destinazioni. Probabilmente una 
inte~a originata d~ premesse del genere sacrifiche
rebbe un colpo agli interessi e alle velleità della 
parte più oltranzista della leadership israeliana, ma 
comporterebbe anche soluzioni lontane da quelle 
che ogni progressista si deve augurare nel Medio 
Oriente: dove ci sono da garantire gli interessi dei 
pa!t'stinesi e dei popoli arabi e anche quelli della 
po1>0lazione d'Israele, il cui avvenire può essere solo 
garantito da una pace giusta che cancelli per sem
pre nell'area mediorientale situazioni di tensione. 
L'~ utopia» di uno Stato laico e multirazziale, è 
- nella prospettiva storica - l'unica prospettiva 
veramente realistica. 

Contro questa prospettiva, sia pure lontana, si 
battono evidentemente i militaristi di Tel Aviv, co
me contro l'ipotesi di un Medio Oriente di pace 
e di progresso sono schierati i governi reazionari 
arabi .e anche quelli scivolati su posizioni autori
tarie e burocratiche. 

In conclusione, il missile israeliano che ha di
strutto il ;et civile libico ha non tanto voluto sa
botare la ripresa di un dialogo diplomatico nel Me
dio Oriente, quanto « ricordare » le « condizioni » 
della « pace israeliana », che potrebbero non essere 
più difese dagli « amici» di Washington, ma che 
tuttavia restano - insieme con lo status quo, altra 
« soluzione » bene accetta a Dayan - la riù grave 
minaccia attuale alla pace e al progresso del Me
diterraneo, e del mondo. 

M. G. • 



studi e testimonianze 

Una sinistra 
cristiana d'altri tempi 

F erruccio Parri nel suo articolo «la mancata resi-
sten1a nel Sudi. nella interessantissima rubrica 

« Studi e testimonianze » di Artrolabio, documen
tando storicamente il peso di una certa serie di av
venimenti sul futuro del nostro Paese, avanza l'invito 
ad intervenire e discutere su certi avvenimenti legati 
alla Resistenza ed al periodo successivo. Accettiamo 
":olentieri l'invito per il limitato settore che ci 
riguarda più da vicino cercando di fornire alcune 
notizie forse non da tutti conosciute o ricordate che 
P<>ssono servire per i possibili dibattiti. 

Il problema dell'unità politica dei cattolici e del 
t>eso che esso ha avuto sulla storia del nostro Paese 
è un problema ampio e ampiamente dibattuto. Au
gusto del Noce in un suo recente saggio su Il Mulino, 
riportato poi nel volume «Modernismo, Fascismo, 
Comunismo», occupandosi ampiamente della Sini
stra Cristiana e dal ruolo da essa svolto dal '37 al 
'45 nella vita politica del nostro Paese, in riferimen
to anche al ruolo svolto dalla sinistra democristiana 
e dalla OC nd suo complesso, pone una precisa an
titesi tra unità antifascista e unità dei cattolici. Da 
questa precisa antitesi fa derivare: 

1) il fatto che l'unità antifascista essendo in 
antitesi con l'unità politica dei cattolici non poteva 
di fatto che durare il breve spazio della guerra di 
liberazione in quanto pe~ la ricostruzione dello Sta
to post-fascista era fondamentale l'unità dei cat
tolici, unica forza che potesse assumere la guida dei 
governi post-fascisti; 

2) il ruolo conservatore nel quadro di una con
servazione illuminata che era riservato alla Demo
crazia Cristiana come guida dell'unità dei cattolici 
per la ricostruzione di uno Stato di democrazia libe
rale, la sua funzione di baluardo contro ogni tra
sformazione socialista dello Stato; 

3) il ruolo di rottura che l'unità antifascista 
nelle sue pitt varie forme avrebbe rappresentato per 
l'unità dei cattolici e perciò per il piano degaspe
riano di ricostruzione dello Stato che su questa 
unità faceva perno. 

A parte le considerazioni teoriche suggerite dal 
suo discorso ideologico e da tutta la sua impostazio
ne filosofica su] problema dcl comunismo, l'imposta
zione di Del Noce dell'unità dei cattolici, antitetica 
all'unità antifascista, non può non guidarci in alcune 

di Franco Leonori 

riflessioni sul periodo storico sul quale Parri ci inviti. 
a riflettere e a fornire documentazioni, anche tenen
do conto dell'autorità di Del Noce, come teorico di 
una parte del movimento cattolico e che appoggia 
inoltre le sue tesi su una complessa e documentj\ta 
analisi del degasperismo (dico degasperismo perché 
De Gasperi è più complesso di una certa linea po
litica che ha il suo nome). 

E' chiaro che in questa luce alcuni avvenimenti 
assumono una certa rilevanza. 

L'unità dei cattolici raggruppa una problema
tica tipicamente legata alle battaglie politiche della 
Democrazia Cristiana. Sturzo esplicitamente la negò 
quando fondò il Partito popolare dichiarando di 
rinunciare ai conservatori cattolici perché « fossili ». 
Per un certo tempo anche elettoralmente (pochi lo 
sanno) sopravvisse una Democrazia cristiana, di ori
gine murriana, ci fu poi il « Centro Cattolico » di 
Cava.zzoni, ecc ... Nella lunga notte della dittatura 
due gruppi si organizzarono per combattere il fa
scismo: prima quello neo-guelfo di Malvestiti e 
dal '37 la Sinistra Cristiana di Paolo Pecoraro, 
Franco Rodano, Adriano Ossicini, ecc. 

Di contro c'era il fuoriuscitismo dei Miglioli, 
dei Ferrari e dei Donati o la resistenza passiva al
l'interno di alcuni expopolari o l'azione di polemi
ca ideologica a lungo termine dei gruppi di « Stu
dium » e della F.U.C.I. 

Dell'unità dei cattolici si parlava soltanto come 
di un mito che mai raggiunto era stato però un freno 
teorico alla alleanza coi socialisti e con i comunisti al 
momento dcl sorgere del fascismo, mito utilizzato 
nel tentativo di dare la cosiddetta dottrina sociale 
della Chiesa come base unitaria di lotta politica ai 
cattolici, impedendo una larga alleanza di essi, e di 
quella parte di essi con profonde radici nelle masse 
lavoratri9, con i rappresentanti della parte laica delle 
forze popolari. L'unità dei cattolici non fu fatto 
11ttivo, ma in concreto, fatto di resistenza passiva. 
Però se bene analizziamo le posizioni che di fatto 
nella fase finale del periodo fascista i cattolici in 
Italia assumevano non c'è dubbio che già comincia
vano a delinearsi alcune prospettive di quello che 
avverrà dopo, la posizione degasperiana sull'unità 
dei cattolici. 
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Dal '37 in poi i vecchi popolari si riavvicinavano 
all'Azione Cattolica come strumento di generica ma 
11nitaria formazione dei cattolici a nuovi compiti po
litici dopo l'inevitabile caduta del fascismo. La pa
rola d'ordine era resistere, formare i quadri, aspet
tare uniti il momento in cui riprendere la lotta 
politica. 

Già in questo periodo avvenne la prima signi
ficativa rottura nel movimento cattolico antifascista 
con quei giovani che invece di aspettare uniti fra 
cattolici volevano combattere uniti fra antifascisti. 

In questo senso è tipica la sintesi-programma 
fatta da Pecoraro per il gruppo dei cattolici antifa
scisti (Coccia, Ossicini, Tatò, ecc ... ) che si formava 
nell'Associazione «Dante-Leonardo». Eccone il te
sto esemplare: 

« 1) L'Azione Cattolica dopo il 1931 può rap
presentare l'unico organismo di massa per educare i 
cattolici all'antifascismo; 

2) bisogna però discendere dal piano della pro
testa orale a quello della lotta politica; 

3) la lott;1 politica "clandestina" con tutti i mez
zi e con tutti i rischi (galera) ecc., può salvarci co
me cattolici da drammatiche responsabilità (razzi
smo, guerre) e avviare l'tmica cosa da fare: abbattere 
il fascismo; 

4) per for questo pur non rompendo con il pas
sato (P.P I.) bisogna distinguersi da esso per la 
rottura che esso rappresenta di fatto nella unità 
delle forze popolari (salvo poche eccezioni) e per la 
resistenza a passare dalla protesta morale a quella 
politica di lotta quotidiana attiva; 

5) bisogna in questa lotta senza quartiere sfa
tare il mito della unità politica di tutti i cattolici 
sfruttati e sfruttatori promovendo un movimento 
di sinistra cristiana •. 

Come !>i vede in tale schematicissimo testo del 
'38-'39 sono contenuti tutti i problemi, tutte le . 
polemiche che ci interessavano. 

Ma (empre per rimanere nella documentazione 
storica il ruolo precipuo dei gruppi della Sinistra 
Cristiana attraverso le loro varie trasformazioni fu 
quello di riaffermare l'unità antifascista e il ruolo 
determinante che potevano avere i lavoratori catto
lici e non tutti i cattolici in tale unità. In questo 
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senso va vista la mass1cc1a partecipazione attiva di 
questo gruppo alla Resistenza e il fatto, in altro modo 
difficilmente spiegabile, dell'enorme contrasto fra 
l'ampiezza delle formazioni partigiane della Sinistra 
Cristiana (di cui agli elenchi regolarmente registrati 
dalle apposite Commissioni) di fronte al limite inve
ce di tale formazione politica; e di converso in pro
porzione la limitatezza delle formazioni partigiane 
della Democrazia Cristiana in rapporto all'ampiezza 
di tale formazione politica. E' appunto il problema 
dell'unità antifascista nella lotta vissuto come anti
tetico all'unità dei cattolici per la formazione di una 
nuova realtà statuale da essi egemonizzata. 

Da questa base bisognerebbe partire per aprire 
un dibattito su gli anni cruciali 43-44-45 sulla 
formazione e la crisi dei C.L.N., sulla crisi del go
verno Parri. Anche una affrettata lettura di Voce 
Operaia, organo ufficiale della Sinistra Cristiana, 
attivamente presente in modo quasi incredibile in 
questi anni permetterebbe di fare delle interessan
tissime notazioni in proposito. Fedele D'Amico nel 
pri11f0 numero pone il problema del rapporto tra 
Democrazia e C.L.N .. 

I motivi di' fondo del periodico della Sinistra 
Cristiana sono: 

1) i C.L.N. sono il risultato dell'unità antifa
scista come esperienza di autogoverno dal basso, il 
nuovo Stato deve sorgere dai C.L.N.; 

2) il nuovo Stato non può essere post-fascista 
ma antifascista nel senso che deve derivare da una 
analisi critica del fenomeno fascista e per quanto 
riguarda il movimentò cattolico deve evitare che 
una artificiosa richiesta unitaria senza giustificazioni 
ideologiche ponga in primo piano per i lavoratori 
cattolici l'unità con i datori dì lavoro sia pure catto
lici e non con gli altri lavoratori sia pure laici; 

3) il governo Parri è l'unica reale espressione 
dell'esperienza di autogoverno rappresentato dai 
C.L.N., la sua crisi è la crisi non di un gabinetto ma 
di questa esperienza. 

4) la crisi promossa formalmente dai liberali è 
di fatto possibile perché la Democrazia Cristiana 
è pronta a sostituire con la formula dell'unità dei 
cattolici il fulcro di un'azione di governo basato 
prima sull'unità antifascista. 
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Vorremmo citare in questo senso almeno due 
prese di posizioni ufficiali assunte in quel periodo 
dai dirigenti della Sinistra Cristiana. Il 18 novem
bre del '45 viene organizzato a Roma un grande 
comizio al Cinema Reale in Trastevere. Felice Balbo 
nell'aprire il comizio denuncia i tentativi dei libe
rali e dei democratici cristiani di mettere in crisi il 
governo Parti espressione dei C.L.N. Franco Ro
dano sviluppando questo tema afferma poi che il 
fascismo non è veramente scomparso perché « ha 
delle radici che affondano sul terreno storico del 
nostro Paese ». E a proposito della possibilità di 
una crisi dichiarata: «guardatevi decisamente da 
coloro i quali negano l'importanza presente, sul 
terreno interno e internazionale del C.L.N. » ( .... ) 
« unica forma giuridica che possa colmare il perio
do tra il crollo del vecchio Stato e la Costituente 
dcl prossimo aprile da cui dovrà uscire il nuovo 
Stato • ... « E' chiaro perciò (oltre tutto) l'illegalità 
della minacciata crisi ministeriale che equivarrebbe 
ad un vero e proprio colpo di Stato » e sviluppa la 
tesi che i C.L.N. rappresentano l'unica forma di 
democrazia dal basso dal quale può sorgere un nuo
vo Stato e non la restaurazione dcl vecchio. Del 
resto lo stesso Rodano già in Voce Operaia del 27 
maggio in un commento alle trattative con il C.L.
N.A.I., per la formazione del nuovo governo aveva 
sottolineato l'importanza di una unitaria difesa del 
C.L.N. perché « le posizioni conservatrici sono in 
Italia ancora forti. Il gioco è ancora in buona parte 
in mano loro, poiché malgrado i sacrifici, l'eroismo 
e il sangue sparso dalle masse popolari italiane, esse 
hanno potuto continuare a intessere le loro trame e 
a insabbiare nei loro intrighi la rinascita del nostro 
paese•. 

Adriano Ossicini nel suo articolo di fondo su 
del prosimo aprile da cui dovrà uscire. }l nuovo 
formare il governo? », dichiara che la crtst .del go
verno Parri è stata comunque un fatto negativo, che 
la presidenza Dc Gasperi presenta dci grossi pericoli 
~nc~e se egli è un dirigente del C.L.N. in quanto è 
il risultato di un'azione promossa dalle fone con
servatrici, cd è un'azione a largo raggio perché «il 
punto di collegamento delle forze reazionarie sta nel 
cercare attraverso la Democrazia Cristiana in·· un 
semplice passaggio della funzione che essa ha di 

perno per la formazione di un blocco dì destra con 
i liberali alla funzione di perno per la formazione 
di un blocco di centro con i socialisti per arrivare ad 
una posizione di più avanzato isolamento della 
classe operaia ». 

Si denunciava cioè, da parte dei massimi diri
genti della Sinistra Cristiana, come l'apparente ri
nuncia della Democrazia Cristiana, nell'assumere la 
direzione del governo, a fare, come aveva fino ad 
allora fatto, da perno della parte conservatrice dei 
C.L.N., per assumere la rappresentanza in un go
verno di tutte le forze che lo componevano, poteva 
nascondere però il disegno di arrivare rapidamente 
alla liquidazione degli organismi di autogoverno 
rappresentati dai C.L.N., potendo fornire, come spi
na dorsale e come garanzia della futura azione del
l'esecutivo, di cui assumeva per la prima volta in 
Italia la guida, la larga unità delle imponenti masse 
cattoliche (unità che avrebbe presto dato i suoi 
frutti in termini elettorali). da contrapporre alle evi
denti incertezze esistenti nel Partito Socialista Ita
liano e nel Partito d'Azione ad attuare in modo 
articolato ma efficiente l'unità d'azione C"On il Par
tito Comunista Italiano. 

Tali interrogativi non abbiamo certo né l'auto
rità né lo spazio per risolverli. Cf'rto è però che una 
documentata lettura di Voce Operaia, di tutti gli 
atti dcl Partito della Sinistra Cristiana, una analisi 
del ruolo da esso assunto dal '37 in poi nell'unità 
antifascista, e il gioco contro di esso esercitato di 
fatto dall'unità dei cattolici, dovrebbero almeno sul 
piano teorico, suggerirci alcune riflessioni. 

F. L • 
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I I 
UN CONTRIBUTO 
ALL'ANTROPOLOGIA 
ECONOMICA 
IN ITALIA 

L'antropologia Economica, a cura di 
Edoardo Grendl. Torino 1972. 

Questo libro vede la luce In un mo
mento particolarmente difficile per l'an
tropologia In Italia. E questo non per
ché - come sembra trasparire dall'ap
pendice di Grandi - l'antropologia In 
Italia non ha un corpo; al contrarlo per
ché la cerchia dei cultori, partendo da 
quegli orientamenti che un tempo servi
rono ad introdurre questa dlsclplina, non 
ha avuto la posslbllità di svlluppare da 
queste teorie quel modo di far ricerca 
che avrebbe corroborato la teoria e con
tribuito allo sviluppo della dlsclplina. 

Questa situazione cl pone di fatto co
me I • fratelli poveri • che dal grossi 
dibattiti delle varie scuole all'estero, rie
scono ad orecchiare un certo tipo di di
scorso che di volta In volta viene Im
portato e diventa In un certo senso • di 
moda •. li rischio di sviluppare Il discor
so antropologico In questi termini si con
cretizza poi nella mancanza di coordina
mento delle ricerche che I nostri antropo
logi riescono a gestire e In definitiva In 
una produzione scientifica che alc1,me vol
te sembra affrettata. 

Il pericolo che corre l'antologia curata 
da Grendl è appunto quello di cadere 
In una moda con tutto quello che di de· 
leterlo c'è In questo fenomeno. Oggi In 
Italia si comincia a parlare di antropo
logia economica senza tenere conto che 
I risultati che Grendl cl presenta rap
presentano Il punto di arrivo agli anni 
'60 di una serie di ricerche Iniziate qual
che decennio prima. DI questo grosso fl. 
Ione di ricerca se ne è avuto sentore 
da noi solo attraverso quel poco che è 
trasparso nel dibattito che - a partire 
dagli anni '50 fino al '60 - In Francia 
ha Impegnato I marxisti sul temi del Mo
do di Produzione e delle Forme precapl
talistlche (Suret-Canale, Balandler, Go
delier e Meillassoux per non citare che 
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alcuni di quelli coinvolti con l'antropo
logia). Per il resto, parlando di antro
pologia economica ci si è rifatti a cita· 
zioni dai Principes de J'Ethnologle éco
nomique di Pierre Bessaignet che nono
stante il suo modo generico di trattare 
questi principi ha trovato da noi un certo 
seguito. Questo fatto è a nostro avviso 
significativo e indica proprio una tenden
za ad accettare schemi già prefissati (la 
ordinata distinzione meccanicistica tra bi· 
sogni, lavoro e prodotto di Bessalgnet) 
ma in questa prospettiva Il costo pagato 
è molto alto e porta a quella mancanza 
di elaborazione critica che non permette 
lo svlluppo e li confronto all'interno del
la disciplina. 

Ora, l'interesse di questo libro è du
plice in quanto da un lato I saqgl pre
sentati da Grendl ci portano all'Interno 
di una problematica che ha permesso al
l'antropologia di superare la • crisi di co
scienza• dovuta al fenomeno della de
colonlzzazione (riscoperta di un modo 
originale di svlluppo economico basato 
sull'analisi delle strutture tradizionali) 
dall'altro cl presenta una serie di autori 
- ben noti ai cultori della materia -
che rappresentano un punto di riferimento 
costante per chi voglia addentrarsi In 
questo campo. 

La scoperta piena di curiosità nel ve
dere trattare un argomento cosl specifi
co da uno storico cl ha Invogliato a se· 
gulre attentamente l'Introduzione e le 
note del Grendi. E mano a mano che si 
procedeva nella lettura cl si accorgeva 
di quanto la attenta costruzione tra sto
ria e antropologia fosse una guida per 
Interpretare il discorso antropologico che 
sottende questa raccolta. D'altra parte la 
appendice bibliografica risulta, per quall
to possibile, completa e un utile stru
mento di lavoro. In clO che riguarda la 
scelta degli autori e del testi non cl sem
bra di dover muovere alcuna critica poi
ché l'Importante sarebbe poter presell
tare il più ampio materiale possibile sul 
lavori delle varie scuole. Ma non puO 
certo sfuggire l'Importanza delle ricer
che che Bohannan e Dalton hanno svol
to In Africa Occidentale all'Interno di un 
programma di lavoro che univa studiosi 
anglofonl e francofoni (fra questi ulti
mi P. Mercler, J. Rouch e C. Melllassoux) 
In vista di presentare dati sistematici 
sull'organlzzazlone delle grosse metro
poli che sono cresciute sulla costa oc-

cldentale. L'Influsso di queste ricerche 
si nota appunto nell'introduzione a Mar· 
ke:s In Africa e nell'altro saggio di 
Bohannan su La terra in Africa dove 
l'attenzione è volta ad evidenziare la for
mazione e la trasformazione del rappor· 
ti di scambio e li diverso significato che 
assume li possesso della terra nel con
testo delle società africane. 

CONTROSTORIA 
DI « PARTE ,. 
DELLA RIFORMA 
DELLA CASA 

P. P. 

G. Nlgro, C. Plgnocco, F. Tortora • I pe
dronl della casa. Edizioni Colnes 1972, 
pp. 242, L. 2.000. 

Alla vigilia della tornata elettorale am
ministrativa del 25 novembre 1972, li Pr&
sldente del Conslglio Andreottl, continuan
do l'opera di revisione di quel tanto o 
poco che li centro-sinistra aveva prodotto, 
annunciava grosse novità sul problema 
della casa. Oggi sembra che si sia giun
ti alla vlgllla . di un prowedlmento go
vernativo che apparentemente dovrebbe 
stimolare gll enti pubblici ad Intervenire 
secondo le compete11ze che ad essi rico
nosce la legge dell'autunno 1971 ma che 
sostanzialmente non sarebbe altro che un 
Imbrigliamento di tall enti e del loro po
teri. Se cioè si dovessero fissare agli 
enti locali del termini vincolanti entro I 
quali effettuare gli eventi previsti dalla 
legge 865, permanendo l'attuale Immobi
lità quasi totale dell'apparato amministra
tivo, verrebbe di fatto vanificato l'art 35 
della legge sulla casa relativo agli espro
prj. L'Intervento pubblico già oggi limi
tato al 5% dell'Intera produzione edlli
zla - mentre li restante 95% è lasciato 
al libero mercato e alla speculazione foll
dlarla - sarebbe cosi di fatto reso pr&
tlcamente Inagibile. 

Intanto, alla fine del 1972 sono scadi>
tl circa otto miljonl di contratti d'afflt· 
to ed I canoni, nel solo ultimo anno, sono 
aumentati In media del 20% raggiungen
do punte di Incidenza sul salari del lavo
ratori pari al 40-50%. 



E' questa situazione sociale e politlca 
a rendere attuale e Interessante la let
tura di un'opera come quella di G. Nlgro, 
C. Pignocco, F. Tortora, e a farne un uti
le strumento di riflessione critica e di 
lavoro. 

L'opera, che ripercorre tutta la vicen
da della riforma della casa sul filo di 
una rlcostruzjone documentarla puntuale 
di tutto 11 dibattito politico - e non solo 
parlamentare - sull'argomento, si arti
cola In quattro parti: 11 periodo che va 
dal 1968 al grande sciopero nazionale per 
la casa; la contrattazione tra Sindacati e 
governo; Il dibattito parlamentare; gli av
venimenti successivi alla approvazione 
della legge, fino all'ottobre 1972. 

I suol pregi, anche al di là degli espli
citi giudizi politlcl, vanno oltre l'Infor
mazione e la documentazione. li volume 
Infatti, muovendo da un'ottica che rifiuta 
l'obiettività come • negazione dallo scon
tro di clase, cioè come una forma raffi
nata di Inganno utile alle classi che si 
trovano oggi In posizione dominante •, rl
colloca Il problema della casa nel conte
sto economico-sociale e' polltico che le è 
oroprlo: Il capitalismo !tallano e la lotta 
di classe nel nostro paese. 

IDEOLOGIE 
DEL NICHILISMO: 
RISCHI E 
SPERANZE 

p. Benedetti 

Antonio Saedi: Ideologie del nlchlllsmo -
Trevi editore, pagg. 200, lire 2.000. 

Con questo recente volume. l'auto
re affronta con molta franchezza temi 
scottanti per la 3ocietà attuale e per 
il modo come essa pur con le Im
mense diversità si svolge da noi e al
trove. La preoccupazione fondamentale 
dell'autore cl sembra consistere nel 
Prevedere uno sviluppo sociale che Ir
reversibilmente trasformi l'uomo in fun
zione, ossia In una sorta di Ingranaggio 
da lavoro, e nel ridurre l'uomo solo a 
ciò, sl che tutte le altre manifestazioni 
umane, dall'arte alla scienza dlslnteres· 
sata (Indagine cosmologica) vengano 
considerate lnutlll. SI ouò dire che la par
te più propriamente ftlosoflca del volume 
consiste nel contrastare questa marea 
montante d'una concezione troppo re
strittiva del concetto di • utile •. Per Sac
cà tanto la borghesia che le Ideologie 
estremiste offrono concezioni nlchlllste, 
sta pure per ragioni opposte. La bor
ghesia non vede altro che denaro, non 
crea che per far denaro, vuole trasfor
mare ogni nostra manifestazione In de
naro, stablllsce gerarchie solo In ragio
ne del denaro. 

Da tal punto di vista la borghesia ormai 
ha finito la sua funzione storica, da es
sa non verrà più civiltà ma una società 
generica, senza valori, senza alcun ri
spetto per le espressioni splrltuali e 
creative dell'uomo Carte, scienza vera e 
propria). 

Per contrastare questa riduzione del
l'uomo ad animale utile, riduzione che 
Saccà ritiene cinicamente formulata nel
la ftlosofla strutturalistica (M. Foucault, 
Levi-Strauss, e In ltalla Ugo Spirito) non 

bastano, secondo l'autore, I richiami al
la tradizione splrituallstlca e cattollca 
(Del Noce, Zolla) o riproporre come con
quista una libertà Individualistica fonda
ta sul proprio egoismo e sull'arrivismo 
(Plebe), dimenticando che appunto per 
tale • llbertà • del tutto utllltarlstlca sla
mo alla mercificazione presente, mentre 
la tradizione spirituallstlca e cattollca or
mai è disattesa e solo la violenza po
trebbe restaurarla. Se dunque lo splrltua
llsmo è nichilista non meno del funzlo
nallsmo tecnologico, quale soluzione ci 
resta? Saccà, In questa terra bruclats.i 
che percorre con forte spirito autocrltl· 
co (egll è notoriamente di sinistra e da 
anni porta avanti un suo specifico di
scorso letterarlo-ldeologlco); Saccà, dice
vamo, In questa terra bruciata non rispar
mia neppure la sinistra. Al gruppi mino
ritari rimprovera la scarsa senslbllltà ai 
problemi della cultura e dell'arte, Il pri
mato della azione da essi ostentato, la 
errata Idea che basta la coerenza e li 
progressismo Ideologico a dare arte, la 
Incomprensione del nostro passato che 
troppo facilmente si vorrebbe cancellare; 
alla sinistra • ufficiale • Saccà rimprove
ra I compromessi forse eccessivi che l.:i 
portano a non avere una linea ldeologl· 
co-culturale-estetlca e · mediare I pro
dotti ideologici-estetici della borghesia e 
dell'Industria culturale. 

A questo punto si sarebbe tentati di 
dire che li nichilismo che tanto Inquie
ta l'autore del volume di cui cl stiamo 
occupando, forse è più In lui che nelle 
ldeologle da lui analizzate. Rlllevo piut
tosto esatto tenuto conto della produ
zione poetica del Saccà, assai amara; 
rlllevo, per altro, che Gluliano Manacor
da ha già espresso In una sua Interes
sante recensione al llbro apparsa su 
Rinascita. 

Saccà sente li rischio e cerca di sot
trarsi Indicando le • speranze • che do
vrebbero reggere gll uomini e segnata
mente la classe che dovrebbe assume
re l'egemonia data la definitiva caduta 
nella volgarità merclflcatorla della bor
ghesia: li proletariato. Tell speranze van
no trovate nel collettivismo creativo e 
nel ridare valore alle manifestazioni so
vrastrutturali. Per Saccà gll uomini si 
salveranno dal tecnologlsmo utllltarlstl· 
co solo se comprenderanno che la vita 
non si può ridurre all'utlle Inteso volqar
mente (denaro, produzione) me deve dare 
sfogo e tutte le Inquietudini, le doman
de, I dubbi eslstenziall che cl sono In 
noi anche se appaiono lnutlll (la morte, 
l'amore) e deve rispettare le creatività 
umana (arte, scienza generale) non con
siderarle superata. Senza li rispetto del
le complessità della nostre dimensione 
e della nostre creatività, non c'è prospet
tiva che nella riduzione dell'uomo a fun
zione. li proletariato dovrebbe farsi In
terprete della nostra rivolta e diventare 
robot. 

Un libro, come si vede, essei stimo
lante; che forse può apparire troppo se
vero verso chi accetta gll lnevltablll com
promessi del reale, ma che Individua con 
molto coraggio e lucidità 11 rischio che 
corriamo e la lotta che quanti si dico
no marxisti, ossia umanisti di un secolo 
di scienza, devono Impegnare; se non 
vogllono che dall'umanesimo scientifico 
si scada al non umanistico tecnologlsmo. 

F. C. 

LE BATTAGLIE 
POLITICHE 
DEL VECCHIO 
DON BASILIO 

Don Baslllo, Napoleone, Ed. L. 15.000. 
L'editore Napoleone cl propone una 

documentata e succosa antologia del 
giornale anticlericale, al quale un decre
to di condanna diede per quattro anni, 
dal 1946 al 1950, un successo sproporzio
nato e forse, tutto sommato, Immeritato. 

Il fatto che li Santo Uffizio arrivas
se a decretare per Majorana, Scar
pelli, Maccarl e l'editore Primo Parrlnl 
una scomunica che negli anni passati era 
stata risparmiata a Hitler e Mussolini, che 
pure si erano macchiati di colpe ben più 
gravi, come Il genocidio, sta a testimo
niare del clima che si respirava In que
gli anni : da una parte un'opinione pub
blica laica che usciva da venti anni di 
dittatura fascista e che voleva sfogarsi, 
dall'altra un mondo cattolico disposto a 
g:ocare la sua partita fino al successo 
totale {che otterrà con la maggioranza 
assoluta del 18 aprile 1948) anche a co
sto di ricorrere alle crociate contro le 
ragazze che siedono " con le gambe In
crociate sfidando gli sguardi degli uomini 
e cercando con occhi avidi qualcuno a 
cui donarsi ... • o, più efficacemente, elle 
madonne che piangono o muovono gli 
occhi ed ogni angolo d'Italia, alla vlgllla 
di una consultazione elettorale. 

Oggi, a distanza di 4 e più lustri, la 
battaglia politica di Don Basilio risulta 
estremamente datata, forse anche più di 
quella sostenuta anni prima da altre pub
blicazioni analoghe, come L'Asino - con 
il quale ha In comune tuttavia la matrice 
entlclerlcale - o Il Becco giallo. Infatti, 
non a caso, quando la lotta politica di
viene "Tieno diretta e più sfumata, nel· 
l'era soffocante del centrismo di De Ga
sperl e di Scelbe, Don Basilio perde di 
vista Il vero nemico di classe che non 
si camuffa più dietro le sottane becere 
e pittoresche di un parroco politicante o 
di un cardinale Intrigante, ma preferisce 
penetrare sottilmente In tutto Il tessuto 
sociale. SI tenta un adeguamento alla 
nuova situazione ma oramai è troppo tar
di e li giornale muore lasciando l'Italia, 
e forse non solo la stampa periodica, pri
va di una vera voce satirica. 

Da allora c'è stato qualche tentativo di 
riesumare la satira polltlca che è falllto 
miseramente. L'ultimo In ordine di tem
po è di questi giorni e lo sta facendo lo 
stesso editore Napoleone, il quale ha 
ridato vita al Marc'Aurello che però non. 
ci sembra, per lo meno nel primi tenta
tivi, In grado di andare al di là del facnr 
scherzi, consentiti anche a Noschese ner 
varietà televisivi, sull'entrata In vigore 
dell'IVA. 

g. go. 
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IL PRIMO 
DEI .e GRANDI 
SERVIZI • 
DI PAESE SERA 

Con li volume In Vietnam ho visto 
di Mario Lenzl ha preso li via l'Inizia
tiva di Paese Sera di ripubblicare in una 
coll&na I cosldettl • grandi servizi •. Co
me awlo non poteva essere migliore: 
l'uscita del libro ha coinciso con la po
sitiva conclusione delle trattative per la 
pace nel Vietnam. 

Per chi non avP.sse seguito gli Inte
ressanti servizi di Mario Lenzl, dal Viet
nam del nord, pubblicati nel giugno del
lo scorso anno da Paese Sera, possiamo 
dire che, da ablle cronista quale egli è. 
ha saputo fotografare una situazione, re
sa drammatica dalla ripresa dei massic
ci bombardamenti americani, lasciando al 
lettore Il compito di ricavare una morale 
dalle Immagini e dal racconto. 

Lenzl non tralascia neppure I partico
lari. descrive Il paesaggio, le piccole 
cose, gli uomini e le loro abitudini, le 
distruzioni. le violenze. tutto ciò che ve
de visitando un PaeE:e la cui popolazione 
è da sempre, si può dire, In guerra: gio
vani, vecchi e bambini, ogni generazione 
ha avuto ed ha la sua guerre; ma cl 
sono I bambini (quasi cl si meraviglie 
che In Vietnam ce ne possano essere). 
tanti bambini testimonianza vivente della 
volontà di resistere, di ricostruire, in
somma di soeranza di pace. Riieggendo 
questi servizi di seguito li lavoro di 
Lenzl appare anche più convincente di 
quanto non lo fosse stato allora, Il rac
conto si snoda e awince. apprendiamo 
te tecniche di difesa, quasi primitive ma 
efficaci, dei Vietnamiti, conosciamo gli 
orrori causati dai micidiali ordigni Inven
tati per questa guerra dagli americani. I 
documenti fotografici fanno da comple
mento. 

Paese Sera ha voluto dare a questa 
sua collana una veste editoriale piace
vole ed un prezzo popolare. Il che con
sentirà, senza dubbio, larga diffusione. 
Con cadenze mensile usciranno I volumi 
successivi tra I quali già annunciato • La 
marcia su Roma • di Giulio Gorla e poi: 
•Turista In Cina• di Gianni Rodarl; 
• L'India di Indira Gandhi • di Giorgio 
Sigr.orinl; •Vocabolario delle Incertezze • 
di Raffaele Ferruzzi (Quintiliano) e altri 
ancora. 

DIECI ANNI 
DI MILIZIA 
INTELLETTUALE 
TUTTOFARE 

al. Cli. 

u1ovane crltlc:11 (Autunno 1972 • n. 31/32 
• Edlz. Sapere • L. 1.800). la rivista 
ha pubblicato una ristampa antologica 
di articoli tratti dal primi diciotto nume
ri, oggi ormai tutti esauriti. Perché con-
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sigliamo questo corposo fascicolo so
prattutto al più giovani lettori de L'astro
labio? A parte l'occasione (unica) di po
ter accedere a degli articoli non altri
menti disponibili ad un prezzo ragione
vole. il vero motivo è sicuramente awe
lenato dalla polemica. 

A rileggere gli scritti di Robert Paris, 
di Luciano Amodlo, e di Asor Rosa, pen. 
so allo spessore culturale, all'Impegno 
intellettuale, alla sofferenza ma di ph) 
alla rabbia di una generazione culturale 
che venuta fuori dalla tragedia stalinista 
non si è poi trovata Impreparata all'ap
puntamento del '68. La polemica è in
vece con quelli che nati col '68, hanno 
sistematicamente programmato che la 
storia del movimento operalo nasceva 
con loro, e hanno comodamente scam
biato intransigenza con Ignoranza. lotta 
di classe con buu gestel 

Ma ancora un altro motivo (e questo 
non polemico) ml spinge a consigliare 
questo fascicolo: l'esatta comprensione 
della recente svolta di Giovane crltlc:11. 
• Le scelte di chi vive, e dunque di 
( lovane crltlc:11 sono semplici. Lealmente 
e senza reticenze con li movimento ope
ralo storico qual è, nella sua concreta 
&rtlcolazione, senza rinnegare di una vir
gola, quanto di vivo e di storicamente 
necessario c'è stato nelle nostra espe
rienza. Oggi si fa un gran parlare di ar
ticolazione della sinistra. Non per que
sto. credo, qualsiasi galantuomo può Inal
berare un cartello con su scritto • Arti
colo dunque sono •. Se di articolazione 
reale si tratte, quella che conta nella 
politica e che crea nelle cultura, allora 
bisogna partire dalla costatazione che in 
Italia esiste li più dinamico e più mo
derno Partito Comunista del mondo, su 
cui forte è rimasto Impresso il marchio 
del genio politico togliettlano. E che esi
ste altresì un Partito Socialista, con con
notati originali nel panorama politico 
europeo. un Partito che forse non sarà 
più un partito di masse com'era nella 
sua tradizione ma che pure ha dato un 
Vittorio Foa un Riccardo Lombardi un 
Raniero Panzieri; un Partito le cui diffi
coltà e i cui problemi sono lo specchio 
di una società il cui eccesso alla matu
rità Industriale e democratica e recentis
simo•. 

Cosl Giampiero Mughlnl, l'anima oc
chialuta e • tuttofare • delle rivista, spie
ga le ragioni delle sue attuale riflessione 
politica. Ragioni di cui è possibile co
gliere le origini proprio attraverso questa 
ristampa. Ma penso che sia più oppor
tuno riportare pari pari altrl brani della 
introduzione chiara ed essenziale di Mu
ghinl. 

•In politica eravamo operaisti; chi 
perché abitava e un tiro di schioppo dal
la Fiat. chi perché aveva letto Mario 
Trontl. La concezione generale della So
cietà, della Storia, i Fini ultlml cl stra
ripavano da tutti I pori. Era un effetto di 
reazione, certo. Eravamo figli del '56. 
Muovemmo i primi passi In un rifiuto 
furibondo dell'esperienza staliniana. Cl 
parve di dover tornare a Marx, alle fon
ti, come sempre accede quando una cui· 
tura ne aggredisce un'altra. E noi ag. 
gradimmo il realismo • all'italiana. lo sto
ricismo, M. Alicata e la politica culturale 
da lui interpretata, Il centro-sinistra che 
cl parve divisione vigliacca del movi
mento operalo, il Comitato Centrale del 
Pci, le "vie nazionali" (di cui non capi-

vamo nulle), le Riforme. E ciò in un 
contesto politlco dove solo a proporla. 
una Riforma, I governi cadevano a picco. 
La transustanziazione di quelle nostre 
idee non fu poi quale ce l'eravamo pr<>
posta•. 

A PROPOSITO 
DELLA VITA 
AMOROSA 
DI MARX 

Pierre Durand • Bertanl 1972 • 125 pp. 
L. 2.200. Marx: la vita, l'amore, li matri
monio. 

Alcune persone che si richiamano tal· 
volta a Marx, parlano oggi di • ultimi 
giorni delle monogamia • , e un certo • so
cialismo • sessuale o addirittura omoses· 
suele, è furiosamente alla mode. I ména
ges collettivi sono, a quanto sembra. Il 
non plus ultra del progressismo nel pae
se di Amleto e ci si riempiono le orec· 
chie di • esperienze • la cui prerogativa 
principale è di procurare grossi guadagni 
a chi le suscita, le alimenta, o Insomma 
ne parla - . Con queste ed altre affer· 
mazloni Pierre Durand presenta secca
mente il suo lavoro. 

Un libro sulla vita amorosa di Marx è 
certamente utile ad una conoscenze più 
complete ed Illuminante del Marx • prl· 
vato •, ed è merito dell'autore essere rlu· 
scito attraverso una scelta doviziosa e 
appropriata di lettere e testimonianze, a 
far venir fuori gradatamente e agevol· 
mente il rapporto straordinario tra Jennl 
e Karl : un'unione limpida forte e profon. 
da che potrebbe senza dubbio apparire 
• esemplare •. 

In questo senso Durand ha forse ab
bondato. e la stesura snella e disinvolta 
potrà anche sembrare al più smalizlatl 
ricercata e mielosa o addirittura parziale. 
comunque Marx e la sua famiglia restano 
tratteggiati a tinte forti e indelebili. 

Ma questo è anche il punto centrale 
e stimolante del saggio durandleno. quel
lo cioè di proporci, aldilà delle Intenzioni 
forse, presentandoci come modello la fa· 
miglia Marx, un discorso provocatorio sul 
ruolo della famiglia nella società capita
listica. Lo stesso Durand del resto pre· 
elsa che Marx impiegava tutto Il suo sar
casmo per le dissertazioni • rivoluziona
rie • sulle poligami e il comunismo • gros
solano • e • Incolto • della comunanze 
delle donne. 

Non è difficile quindi immaginare, leq
gendo Il libro, quale visione Durend e~ 
bia della famiglie oggi. Il problema è di 
vive attualità ed interesse, e Il proporlo 
all'attenzione del democratici orientai ! e 
sinistra é segno di coraggio e di serietà 
da parte dell'autore e della casa editrice. 

Si può non essere d'accordo con Du
rand. come del resto precisa lo stesso 
editore Bertani con una peraltro schema
tica argomentazione, ma il libro è certa
mente una utile occasione per approfon
dire responsabilmente li problema, libe
rando li campo dalla confusione, delle 
superficialità e dalla pigrizia mentale che 
stranamente, sull 'amore e sulla famiglia, 
cggl Ingombre una parte della sinistra. 

r. b. 


