
Dimettere ed eleggere 
un presidente 

• Anno difficile, questo 1978, 
per le fragili strutture della demo
crazia italiana che a dicembre cele
brerà il trentesimo anniversario del
la promulgazione della sua Costitu
zione Difficile per la gravità della 
crisi economica mondiale nella quale 
siamo pesantemente coinvolti, diffi
cile per esserci trovati a risolvere 
- prima grande democrazia dell'oc
cidente - il problema della parte
cipazione comunista alla gestione 
del potere, difficile per la scalata 
del terrorismo che ha avuto il suo 
momento più drammatico nell'as
S;tssinio di Moro ma che non ha evi
dentemente esaurito la sua carica ve
lenosa e dirompente, difficile per 
l'anticipata chiusura del settenna
to di Giovanni Leone e per la con
seguente necessità di spostare a fine 
giugno l'elezione del nuovo presi
òente. Il tutto va collocato - di
ciamolo senza ambiguità - in una 
fase di riflusso moderato dell'intera 
situazione politica mondiale i cui 
segni si avvertono ancor più pesan
temente (vedi i risultati delle elezio
ni amministrative e dei referendum) 
in un paese come il nostro. Non è 
affatto da escludere che, al di là di 
elementi contingenti - che sem
pre si inseriscono nei grandi flussi 
e riflussi della vicenda politica -
nessi non casuali né secondari sia
no rintracciabili nell'insieme degli 
avvenimenti che abbiamo indicato, 
quasi una mano invisibile (ma non 
troppo) li abbia guidati e continui 
a guidarli verso una rivincila rispet
to alla fase espansiva del 75-76. 

In questo clima difficile sono ma
turate dunque le dimissioni di Leo
ne, sotto l'urto di una campagna di 
stampa che a qualcuno ha ricordato 
(in formato per la verità molto ri
dotto) Nixon e il suo Watergate. 
Non spetta certamente all'autore di 
questa nota emettere condann..: o 
pretendere di dare giudizi definitivi 
sulla condotta di Leone e della sua 
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fa miglia durante la permanenza al 
Quirinale. Se ne occuperil - mi pa
re probabile - la Magistratura e i 
moralisti avranno modo di ripren
dere il tema con comodo e con di
stacco tra qualche tempo, quando si 
scriverà la storia di questi anni dif
ficili e bacati della vita della Repub
blica. Quel che mi pare non sia sta
to sufficientemente sottolineato è 
che - di fatto - Leone non era 
più presidente della Repubblica da 
mclto tempo. Assediato dentro il 
Quirinale dalla folla dei sospetti, 
delle accuse, delle gaffes, degli erro
ri suoi e dei familiari, non poteva 
più comparire in pubblico senza il 
rischio di essere largamente fischia
to, né era in grado di adeguatamen
te rappresentare il paese nei viaggi 
all'estero che sono una delle funzio
ni che il capo dello Stato deve as
solvere. 

Abbiamo toccato cosl un tema 
piuttosto rilevante che la pubblici
stica di queste settimane ha tenuto 
piuttosto in ombra, segno - anche 
questo - di una distorsione pro
fonda che si è venuta determinando 
nella collocazione e nel ruolo da as
segnare al presid..;nte della Repub
blica. 

E' come se il mondo politico nel 
suo complesso (insieme ai grandi or
gani di informazione) avesse in tut
to questo periodo pensato al Capo 
dello Stato come al supremo media
tore dti propri dissensi, al custode 
dello spirito e della lettera della 
Costituzione, allo stimolatore degli 
organi istituzionali che sono tutte 
funzioni importanti e decisive del 
presidente ma che non ne esauri
scono la figura e il peso nella vita 
del paese. Il presidente - questo 
mi pare dovrebbe (dopo le dimis
sioni di Leone) essere ben chiaro 
a tutti - ha funzioni che esorbitano 
da quelle strettamente politiche che 
la nostra legge fondamentale gli at
tribuisce. Il presidente e la sua fa-

miglia in un mondo dove le corru
zioni di ma~sa hanno l'enorme pote
re che conosciamo, in un mondo che 
se è per una parte ancora rurale e 
contadino e magari ottocentesco è 
però profondamente infiltraco di 
messaggi quotidiani assai incalzanti. 
il presidente e la sua famiglia fanno 
costume, rendono (o dovrebbero 
rendere) plausibile un modello cor
rente e coerente di vita, assolvono 
(o dovrebbero) ad un ruolo unifi
cante fra le categorie e le spinte 
corporative, devono fare da punto 
di raccordo fra poliuca, cultura, ar
ti, professioni. Ecco perché nelle 
monarchie che ancora sopravvivono 
in Europa e nelle Repubbliòe che 
somigliano alla nostra, si guarda al
la first famtly con tanta attenzione, 
e.eco perché in quesco campo fini
scono col fare notizia (se si vuole 
anche notizie di terzo ordine ma 
non irrilevanti sul piano del costu
rr.e) anche i particolari irriguardosi 
e ncn importa se significativi o 
meno. 

Direi che da questo punto di vista 
i Leone non hanno reso un servizio 
al paese e che del fallimento che su 

·questo phlno essi hanno fatto regi
strare devono trarne motivo di ri
flessione i 1000 e più elettori del 
nuovo presidente e il presidente 
stesso appena eletto, insieme alla 
sua famiglia. 

La storia del resto è vecchia di 
almeno duemila anni, da quando 
cioè nella Roma che si accingeva a 
diventare imperiale cominciò ad aver 
corso l'aforisma: la moglie di Ce
sare è al di sopra di ogni sospetto 

* * * 

Converge su questo punto una se
rie di spinte (non tutte limpide in
tendiamoci) che vengono dalla pub 
blica opinione: una diffusa volontà 
di moralizzazione, il desiderio di ve-
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dere meglio ripartito il carico della 
crisi, la volontà di vedere netta
mente distinti potere e danaro, una 
tendenza assai larga alla critica ver
so i partiti e soprattutto verso certe 
forme di degenerazione della vita 
dci partiti dove il vecchio dilemma 
(che fu ed è argomento di discussio
ne all'interno del movimento ope
raio fin dalla seconda internazio
nale) del rapporto tra base e appa
rato, tra spontaneismo e organiz
zazione è diventato (altro segno del
la forza dei mass-media) problema 
generale del rapporto tra popolo e 
istituzioni. 

Tutto porta a concludere che gli 
elettori del nuovo presidente non 
dovranno in nessun modo sentirsi 
gli inquilini di uno dei tanti palazzi 
del potere, né potranno in nessun 
modo pensare all'uomo da eleggc
ce come ad un semplice garante o 
mediatore degli interessi politici (o 
peggio, degli interessi dei politici). 
Interpreti e rappresentanti della 
volontà popolare con dietro le spal
le il risultato (in gran parte impre
visto} del referendum sul finanzia
mento pubblico, sarà loro dovere 
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sforzarsi di cogliere quel tanto di 
nuovo e di vivo che fermenta nella 
società italiana e trovare l'uomo (e 
la famiglia) che sappia esserne l' 
espressione. 

* * * 

Essi (gli elettori del presidente) 
hanno anche il dovere di fare pre
sto. Mai come in questo caso fare 
presto può significare anche fare be
ne. Nell'ipotesi che esista davvero 
la spinta destabilizzante di cui ab
biamo parlato in apertura e che le 
dimissioni di Leone possono, anche 
<.sse, far parte di un piano generale 
che tende a rafforzare I.a spinta al ri
flusso moderato, l'unico modo serio 
per rispondere è quello di trovare 
subito, dalla prima votazione se è 
possibile, la maggioranza dei due 
terZi necessari per eleggere il nuovo 
presidente. 

I precedenti in materia non sono 
molto confortanti. La DC in occa
sioni simili si è quasi sempre divisa 
e la sua divisione non sempre ha fa
cilitato la elezione; in alcuni casi 
la lunga serie di votazioni si è con
clusa con un coagulo a destra che, 

alla prova dei fatti (Segni, Leone) 
non ha dato buoni risultati. 

Di votazioni a ripeti~ione, di lun
ghe settimane di tensioni e lacera
zioni, il paese non ha bisogno. Ten
sioni e lacerazioni non servono, in 
questo momento, alla Repubblica; 
possono - invece - far parte di 
quel piano di destabilizzazione di 
cui si parlava. 

Bisognerà che ciascuna delle tre 
forze decisive del paese (DC-PCI
PSI) sappia che né da sola, né al
leandosi con una sola delle altre 
due componenti può risolvere il pro
blema. I comunisti non si possono 
permettere di scavalcare i socialisti 
andando ad un accordo diretto coi 
democristiani. Democristiani e socia
listi hanno solo sulla carta (ma non 
nelle urne) la maggioranza per eleg
gere un presidente; comunisti e so
cialisti (anche con i loro alleati) non 
raggiungono quota 506 che è la 
maggioranza minima richiesta. 

Se l'accordo tra i tre si impone, 
questo non significa che le forze 
minori non abbiano il loro ruolo che 
è quello di facilitare e rendere fe
condo l'accordo, saldando le sma
gliature, dando il contributo di una 
fantasia in allarme per cogliere il 
nuovo, proponendo eventuali candi
dature, contribuendo a disegnare la 
figura del presidente. 

Quando questo numero di Astro
labio sarà in edicola, le votazioni 
a Montecitorio saranno cominciate. 

L'augurio è che i lettori già co
noscano il nome del nuovo presiden
te e che esso corrisponda al ritrat
to che abbiamo tentato di dise
gnarne. 

Se a Montecitorio si continuerà 
a votare ancora nella prima settima
na di luglio sarà il segno di una 
nuova impasse nella vi ca della Re
pubblica: un ostacolo· in più sulla 
via del suo sviluppo sociale e civile. 

L. A 
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Serrato dibattito nel PCI. 
Verso una svolta 

o solo una messa a punto? 

• Il campanello di allarme del 
14 maggio, i risultati dei due re
ferendum, l'insieme degli altri 
fatti traumatici che hanno dato 
corpo alla nostra recente vicen
da politica, hanno avviato nella 
sinistra italiana una sorta di esa
me di coscienza. Nel PCI è in 
corso un serrato dibattito a di
versi livelli: si tratta di una re
visione o di una rettifica? Dt una 
svolta o di una messa a punto? 

E' in corso una riflessione e una 
discussione, che si sviluppa in rap
porto ad iniziative, azioni e · lotte 
politiche volte a dare una soluzione 
ai problemi del paese nell'ambito 
dell'attuale quadro politico. Revisio
ne o rettifica? svolta o messa a pun
to? Questo non può essere il punte 
di partenza, ma il punto d'appro 
do di un dibattito il cui esito di 
penderà essenzialmente dallo svi
luppo dci fatti politici dei prossimi 
mesi. 

e Berlinguer parlando ai se
gretari di federazione ha d0 tto 
che « almeno per lui » la politica 
del compromesso storico resta 
valida. E' così per tutto il parti
to? Le « resistenze » denunciate 
da Amendola (e non solo da lui) 
sono state sup~rate dopo gli ulti
mi avvenimenti o si sono raf
forzate? 

Il fatto nuovo fondamentale non 
sono i risultati elettorali, ma la na
scita dopo trent'anni di una maggio
ranza parlamentare della quale fan
no parte comunisti e democristiani. 
In questo senso la politica del « com
promesso storico • da una proposta 
comunista è passata ad essere un 
elemento fondamentale della vita po
litica italiana; il nuovo quadro poli· 
tico, che ha retto tra l'altro all'im· 
patto colla tragica vicenda dell'on. 
Moro. La nascita di questa intesa 
ha mutato le prospettive per tutti 

Intervista a Ferdinando Di Giulio 

E' assurdo per il PCI oggi rivendi
care un'intesa colla DC, che è ormai 
realizzata. Va invece messa alla pro 
va la capacità di tale accordo d1 
fronteggiare i problemi del paese. 

• La ripresa socialista è sta
ta anche per te una sorpresa? 

Le elezioni del '76 sono avvenute 
per il PSI in particolari e difficilis
sime condizioni, era quindi da atten
dersi una ripresa rispetto a que' 
dato. 

e Il PSI è div~ntato negli ul
timi anni qualcosa di dtverso da 
come esso si era venuto storica
mente configurando negli anni 
del primo dopoguerra Porta il 
segno di una dimensione diversa 
che viene introducendosi nell'in 
tero spazio politico italiano? 

Gli anni del primo dopoguerra so
no lontani per tutti. L'Italia è mu 
tata nelle strutture sociali, negli 
orientamenti culturali. Il PCI di og 
gi è qualcosa di profondamente di· 
verso da quello di allora, perché
non dovrebbe esserlo il PSI? 

• I rapporti tra PCI e PSI su· 
biscono oscillazioni sensibili, 
spesso da una settimana all'altra. 
Non sare..bbe ora di fare un po' 
più di chiarezza tra « alternati· 
va », «compromesso » ed « e
mergenza»? Oppure pensi che 
se si tenta di fare ulteriormente 
chiarezza c'è rischio che il rap
porto peggiori? 

La chiarezza non può che fare del 
bene a tutti, e va ricercata col mas
simo impegno. La questione da chia
rire è l'origine delle difficoltà at
tuali, è come concretamente le va
rie forze della sinistra, nell'ambito 
della politica di unità nazionale, che 
tutti affermano per il momento in
sostituibile, possano concretamen-
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te operare. E' questione reale. Vi 
è il pericolo, senza una forte inizia
tiva delle sinistre, che l'unità nazio
nale non favorisca la soluzione dei 
problemi del paese. E' alla prova 
la capacità di governo del paese 
delle forze di sinistra, da realizzare 
in un'intesa sempre difficile, con un 
partito come la DC. Un problema di 
questo tipo non conosce chiarimen
ti una volta per tutte, va risolto 
ogni giorno di fronte ai concreti 
problemi politici. Ciò spiega anche 
le oscillazioni nei rapporti tra par
ti ti, ed anche tra PCI e PSI. 

• Come giudichi il « proget· 
to • elaborato dal PSI e approva. 
to dal suo ultimo congresso? 

Un contributo importante di ana
lisi ed anche di ricerca di soluzioni 
che può essere un valido aiuto nel 
dibattito ulteriore sui problemi dc! 
paese. 

e E' sembrato a molti che sul 
« programma a medio termine » 
del PCI stia accumulandosi un 
po' di polvere. Colpa della cau. 
tela del testo? Oppure è delu 
dente il risultato del dibattito 
aperto nel partito? O forse t 
vero che il PCI preferisce tener
si tutto al concreto dell'oggi sen
za rischiare troppo nelle prospet
tive per il futuro? 

In effetti negli ultimi due anni il 
partito è stato preso fino in fondo 
dalla esigenza di fronteggiare dram
matiche scadenze quotidiane: ter
torismo, una situazione economica 
che ha conosciuto momenti dram
matici, e nel contempo di far pro 
gredire una politica di intese cht. 
incontrava ed incontra tutt'ora gra· 
vissime resistenze. Le stesse acx:re. 
sciute responsabilità del partito han
no richiesto l'impegno assorbente di 
compagni anche di primo piano, si 
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serrato dibattito nel pci: 
verso una svolta 
o solo una messa a punto? 

- -' 
Da sinistra: Barca, D'Alema, Di Giulio, Peggio, Napolitano. 

p!!nsi al presidente della Camera, I 
in compiti di direzione dello Stato. 
Tutto ciò ha portato ad un minore 
impegno nell'esame di alcune que· 
stioni di media e lunga prospettiva, 
e si è riflesso negativamente nella di
scussione sul progetto. E' una diffi. 
coltà da superare. 

e In che misura le spinte all' 
autogestione, al libertarismo, allo 
spontaneismo che caratterizzano 
il progetto socialista possono es· 
sere accolte nella visione che l'eu
rocomunismo ha dello sviluppo 
nelle società di capitalismo ma
turo? 

Nelle società attuali emergono 
spinte non solo diverse tra loro, ma 
ciascuna aperta a diverse possibili
tà. Bisogna evitare il manicheismo, 
fenomeni come le spinte libertarie, 
o spontaneistiche, quelle delle co
siddette aree della creatività, non 
vanno né idolatrate, né esorcizzate. 
Contengono in sé un elemento cri-
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tico e rinnovatore, che collegato ad 
un disegno complessivo può esse
re prezioso. Possono però anche di
venire puri elementi di dissoluzione. 
Del resto l'esperienza delle avan
guardie culturali in questo secolo le 
ha viste muoversi in un difficile 
cammino, con oscillazioni tra rivolu· 
zione e reazione, con destini indi
viduali che sono andati nell'una e 
nell'altra direzione. 

• Ridotto al minimo il cor
done ombelicale che lega ideo
logicamente il PCI al PCUS, ri
tieni che pesino nella politica 
estera del PCI anche altri fattori 
come quelli relativi alla posizione 
geografica del paese, ai suoi in
teressi nel Mediterraneo? 

La politica estera di un paese è 
sempre •in larga misura condiziona
ta dalla sua collocazione nel mondo, 
innanzitutto geografica, oltre che 
dalla sua forza economica, solidità 
politica. Se non tenessimo conto che 

siamo in Europa occidentale, e nel 
Mediterraneo, rinunceremmo a pro
porre una politica estera. 

• C'è stato negli ultimi anni 
un notevole distacco tra alcuni 
intellettuali e il PCI. Tutta col
pa degli intellettuali o anche del 
PCI? Oppure sono cambiati 1 

tempi? 

E' cambiata la posizione del PCI, 
che ha dovuto assumersi, senza far 
parte del Ministero, purtuttavia re· 
sponsabilità di governo del paese. 
ed in un momento estremamente dif 
ficile. Ciò mette alla prova i rap· 
porti tra il PCI e le forze che lo so· 
stengono, non solo intellettuali, da· 
to che questi rapporti sono sorti e 
si sono consolidati in un periodo in 

·cui il PCI era la principale forza 
di opposizione. Vanno confermati, 
consolidati ed allargati nella nuova 
situazione ed è certo compito non 
facile. 
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Referendum: 
una vittoria 
troppo sofferta 

di Italo Avellino 

• La « vittoria sofferta » dei NO 
al referendum sull'abrogazione del 
finanziamento ai partiti (17 .663.000 
NO pari al 56,3% contro 13 mi
lioni 736.000 SI pari al 43,7% I, 
e i 7.323.000 SI (pari al 23,3°0 l 
alla cancellazione della Reale, ri

masta legge dello Stato grazie a 
24.119.000 NO (pari al 76,7% l . 
hanno posto un inquietante quesito 
a1 partiti che hanno fatto, senza 
riserve, campagna p..:r il doppio NO, 
e cioè DC, PCI. PSDI, PRI J 

quale corpo elettorale appartengo 
no i molti, troppi « dissidenti » del
)' 11 giugno? 

La risposta più semplicistica è: 
vengono dal Sud La più superfici.i
le: manifestazione di qualunquismo. 
E stando alle percentuali potrebb:= 
.1pparire proprio così : 

Finanziamento pubblico al partiti 

Setttmtrione 
Centro 
Meridione 
Isole 

l egge Reale 

Settentrione 
Centro 
Mt::rldior.e 
Isole 

SI 39,9% 
SI 40.8°0 
SI 51,6°0 
SI 54.8°0 

SI 20,2% 
SI 20,8% 
SI 29,6% 
SI 32.3°0 

NO 60,1°0 
NO 59.2 °0 
NO 48.4°0 
NO 45,2°0 

NO 79,3% 
NO 79.2% 
NO 70.4°0 
NO 67,7°0 

Però la verità deve essere un po' 
più complessa, quando oltre le sem
plici percentuali si guardino anche 
le quantità. E si facciano raffronti 
incrociati, e non soltanto paragoni 
diretti e semplici . 

Intanto c'è da fare, prima d'ogni 
cosa, un'analisi globale del compor
tamento degli oltre 41 milioni di 
italiani con diritto di voto. E subi
to si hanno alcune sorprese, non 
gradevoli. L'l le 12 giugno ha vota· 
to I '81,..J % del corpo elettorale (re
rendum del 1974 sul divorzio: 
88, l, elezioni politiche del 1976: 
9 3 .3) Non staremo ad analizzare 
le cause, complesse e a volte pura
mente congiunturali, del maggiore 
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assenteismo elettorale 1'11 giugno. 
Fatto si è che all'ultimo referendum 
non si sono recati alle urne (arro
tonderemo le cifre per semplicità) 
7 .800.000 cittadini pari al 19% del
l'intero corpo elettorale. Mentre in 
passato questa astensione era gros
so modo la metà (11 - 7%, pari a 
poco meno di 4 milioni di elettori). 
Quindi, 1'11 giugno da 3,5 a 4 mi
lioni di elettori circa hanno scelto 
di non votare. Ed è già una consi
stente mainfestazione di « dissen
so»: 

Anche all'interno di quanti han
no votato recandosi ai seggi eletto
rali, non mancano (amare) sorprese: 
oltre due milioni (vedi grafico) di 
schede bianche o nulle. l.09 l.000 
nulle e 1.000.000 circa bianche al 
finanziamento pubblico, pari al 
6,3% dei votanti; 1.069.000 nulle 
e circa un milione di bianche alla 
Legge Reale, pari al 6,2% dei vo
tanti. Un record negativo. Com
plessivamente, fra astenuti, sche
de bianche, e schede nulle, nove 
milioni e quasi novecentomila (oltre 
un quinto dell'intero corpo eletto
ra.le) in atteggiamento qualunqui
suco, se cosl vogliamo definirlo sem
plicisticamente. Fatta la tara di chi 
ha sbagliato a votare annullando il 
proprio voto, di chi era assente per 
forza maggiore (emigrazione interna 
ed estera). di chi non va mai a vota
re, ci si può rallegrare, per il finan
ziamento pubblico ai partiti, dello ... 
scampato pericolo. Perché, a fare 
un esempio, il senso dei « messag
gi ,. vergati da oltre un milione di 
elettori che cosl hanno reso nullo 
11 loro voto, era più per il SI che per 
il NO. E cosl gli umori di buona 
parte di coloro che hanno disertato 
le urne. Però è stato anche un NO 
all'abuso dei referendum. Un dop

pio dissenso, dunque. Preoccupante, 
in ogni caso e in ogni senso. 

Torniamo alla · non semplice ri

cerca, più importante, dei « dissi

denti•; di coloro cioè che, votan-

do SI invece di NO, si sono espres
si nel segreto dell'urna contro le in 

dicazioni dei partiti cui normalmcn· 
te assegnano la delega parlamen
tare. 

Finanziamento 
ai partiti 

Sulla carta. alla vigilia dell' l I 
giugno, lo schieramento dei NO CDC. 
PCI, PSI, PSDI. PRI) all'abroga · 
zione del finanziamento pubblico a1 
partiti, era accreditato del 90% sul 
la base dei consensi raccolti - in 
quanto partiti - il 20 giugno 1976. 

Lo schieramento del SI, appena il 
4% (PLI, DP-PDUP. Radicali! 
massimo 10% aggiungendovi il MSI 
che aveva lasciato libertà di scelta 
a1 suoi. Invece i NO sono stati 
56,3%, e i SI il 43,7%. 

Che il finanziamento pubblico a1 
partiti non fosse proprio popolare, 
lo s1 sapeva. Ma che a « disobbedi
re» fossero in tanti, proprio no. 
Perché sono il 33,7% degli elet
tori - cioè 10.580.000 - coloro 
che non hanno ascoltato le indica
zioni dei partiti per i quali av~va 
votato il 20 giugno 1976. In pratica, 
un terzo dei 31.400.000 elettori 
circa che hanno deposto la scheda 
nell'urna (esclusi i voti b1anch1 e 
quelli nu//1) ha disobbedito. Troppi. 

A che area appartengono questi 
« dissidenti »? Indubbiamente al
l'area politica di centro, quindi in 
stragrande maggioranza alla OC Tre 
parametri danno questa certezza, e 
cioè che del 3 3. 7 % di « dissidenti ,. 
almeno il 20% è democristiano. Pri
mo, il confronto incrociato fra i SI 
al finanziamento pubblico (43,7) e 
i SI avverso alla Legge Reale (23,3): 
il 20,4% in più d1 SI sul finanzia
mento ai partiti rispetto ai SI sul
la Reale intanto dice che circa 13 
milioni di elettori hanno votato in 
modo diverso sui due quesiti. Mol 
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referendum: una vittoria 
troppo sofferta 

ttSsimi elettori hanno votato SI con
tro il finanziamento pubblico e NO 
sulla legge Reale (area moderata); e 
molti elettori NO avverso l'abro
gaz1c10e del finanziamento pubblico 
e SI all'abolizione della Reale (area 
di sinistra). Si può valutare a oltre 
il 40% la quantità di elettori che 
hanno risposto in modo diverso ai 
due quesiti posti dai referendum. La 
forbice dei SI ai due quesiti com
prova che ti 43,7% di SI con
tro il finanziamento è in gran parte 
nell'area elettorale d1 centro, quin
di « dissenso » democristiano che 
quel centro occupa massicciamente. 

Seconda prova o parametro di va
lutazione dove la OC è più forte, 
ci sono stati più SI: Sardegna 
55,2% SI (DC alle elezioni del 
1976, .39,9%), Sicilia 54,8% SI 
WC 42,2), Calabria 54,l % (DC 
39.41. Basilicata 50,3 (DC 44,5), 
Puglia 49% SI (OC 41,8) Campa
nia 54,7 (DC 39,5). Molise 49,8 
(OC 50,7). Perfino il Veneto por
caco da mohi quale esempio di di
.,dplina dell'elercorato democristia
no ... mostra la coda: nel Veneto i 
NO :;ono stati 61,7%, fra le più 
alte percentuali, però non va dimen
tica10 che in quella regione la DC 
da sola il 20 giugno 1976 ha avuto 
il 50,4Cl/o dei voti e gli altri partiti 
del NO (PCI, PSI, PSDI, PRI) il 
42,JOo, !>empre il 20 giugno 1976. 
Anche nel Veneto, quindi, oltre il 
20% d1 elettori democristiani è pas
sato dai NO ai SI. 

Terza e ultima prova. il contri
buto delle « regioni rosse » all'af
fermazione dei NO all'abrogazione 
del finanziamento pubblico ai par
titi. Emilia e Romagna 72,8% NO 
(PCI nel 1976 48,4), Toscana 68,8 
(PCI 47,6), Umbria 67,8% NO 
(PCI 47,l ). 

Inoltre , lo scarto fra NO e SI 
~ stato, in quantità, di 3 .927 .000 
voci ( 17.663.000 meno 13,736.'000). 
Ebbene le regioni rosse di Toscana 
ed Emilia-Romagna vi 'hanno con-
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tribuito con 2.120.000 NO di van
taggio sui SI, pari al 54 % del to
tale di scarto. In conclusione, il 
41 dissenso » elettorale sul finan
ziamento pubblico ai partiti venuto 
dall'area democristiana può essere 
valutato attorno al 20%, e forse 
più, pari a circa otto milioni di 
elettori. Almeno. 

Legge Reale 

Le conclusioni dell'analisi del voto 
referendario sull'abrogazione della 
Legge Reale sono, a voler essere 
equilibrati nel giudizio, piuttosto 
singolari: è dalle regioni dove più 
c'è stata violenza terroristica, do
ve più è stato turbato l'ordine 
pubblico, che sono venute le mag
giori quantità di SI. Il che non 
contrasta con la prima impressione 
che più alta è stata la p::rcentuale 
di SI nel Meridione. Segno che le 
regioni dove più accentuato e cao
tico è stato l'inurbamento, si so
no « meridionalizzate » nel senso 
sociale e sociologico. E' questa la 
conclusione, molto problematica, se 
oltre a guardare le percentuali si 
esaminano anche le quantità di vo
ti. Infatti, se i SI sono stati com
plessivamente 7 .323 .000 ( 23 ,3 % 
dei voti validi), quasi cinque milioni 
di SI vengono da sette regioni su 
20: Piemonte 656.000 SI, Lombar
dia 1.107.000; Veneto 517.000; 
Lazio 766.000; Campania 712.000; 
Puglia 486.000; Sicilia 705.000. 
Non solo: le quattro regioni più 
colpite dalla violenza politica -
Piemonte, Lombardia, Veneto, La
zio - forniscono più del 40% di 
SI alla abrogazione della legge Rea
le, cioè 3.050.000 SI 

Da che area politica viene que
sto «dissenso elettorale »? La va
lutazione è complessa per la diffi
coltà di collocare il PSI che, aven
do lasciato in pratica « libertà di 
voto » , è ufficialmente nello schie-

ramento dei NO e praticamente (ma 
in quale misura?) in quello dei SI. 
Valutazione difficile ma non impos
sibile. 

Ugualmente per l'elettorato missi
no: ha seguito l'indicazione di Almi
rante di votare SI? Secondo una va
lutazione degli stessi dirigenti del 
MSI, due terzi hanno votato NO: 
« meglio qualche delinquente in ga
lera in più, se il prezzo è la rinun
cia al saluto romano », è stato - ci 
dicono - il ragionamento di molti 
elettori del MSI, a parere di diri
genti neofascisti. D'altra parte: in 
Pi.:monte, Lombardia, Veneto che 
hanno fornito oltre due dei sette 
milioni e passa di SI sulla Reale, 
il consenso raccolto dal MSI (pri
ma della scissione) nel 1976 è at
torno al 4% scarso (rispettivamen
te: 4%; 3,9%; 3,3%). Anche se 
non va naturalmente mascherato il 
« contributo » missino di SI nel Cen
tro-Sud. Infatti, sempre a valutazio
ne dei dirigenti missini, sono i gio
vani della destra estrema che hanno 
votato SI. Insomma, l'area dei 
« boia chi molla » per intenderci. 

Qual è stata la proporzione del 
« dissenso elettorale » a sinistra, 
però? Sulla carta lo schieramento 
dei NO (DC, PCI, PSDI, PRI, PLI) 
aveva 1'80,9% o il 90,5 se si in
clude anche il PSI (e senza contare 
la Destra Nazionale che pure ha 
fatto campagna per il NO). Poiché 
i NO sono stati il 76,7% all'l 1 giu
gno, lo schieramento dei NO ne ha 
avuto in meno il 4,2% come m-i
nimo (mettendo il PSI fra i SI, in 
blocco) o il 13,8% in meno come 
massimo (se si mette in blocco il 
PSI nello schieramento dei NO). In 
quantità di voti l'arco del « dis
senso » di sinistra va da un minimo 
di 1.318.000 NO che nelle urne 
sono div!ntati dei SI, a un massi
mo d1 4.300.000 transfughi o « dis
sidenti ». A seconda che si consideri 
tutto il PSI nello schieramento dei 
SI, o tutto il PSI nello schieramen-
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to dei NO. Minimo, quindi, 1 mi
lione 318.000. « dissidenti » a sini
stra (sempre considerando, anche se 
cosl non è stato, turti i voti mis
sini nei SI) 

P .. rò, e quindi arriviamo alla con
clusione, nel 1976 il PSI ha avuto 
3,5 milioni di voti. Tutti SI gli 
elettori PSI? Tutti SI gli elettori 
MSI? La defezione consistente ver
so i NO dei missini è quasi certa. 
La defezione verso i SI dei sociali
sti, pure. Fac~ndo varie tarature, 
si può valutare attorno ai due, tre 
milioni (in prevalenza nelle regio
ni settentrionali contrariamente a 
quanto dicono le perc~ntuali) i voti 
che « in libera uscita » dal PCI so
no confluiti nel SI. E non il solo 
milione apparente. Forse tre sono 
eccessivi. Ma il « dissenso » nell'a
rea elettorale comunista, sulla legge 
Rt.ale, non deve essere stato infe
riore ai due milioni. Una vittoria 
dei NO, in conclusione, sia sul finan
ziamento pubblico che sulla Reale, 
m;1 sofferta. Troppo. 

I. A. 

Usa - Urss- Nato: 
confusione e dubbio 

di Nino Pasti 

CARTER E KENNEDY 

La polit:ca estera americana sta 
attraversando un serio periodo di 
incertezza - confusion and doubr 
- confusione e dubbio: questa 
è l'impressione non soltanto di un 
numero crescente di membri del 
Congresso, ma anche di strati sem. 
pre più ampi dell'opinione pubbli· 
ca americana e mondiale. 

Il dichiarato proposito del pre 
sident:: americano di chiarire int>· 
quìvocabilmente i rapporti fra Star 
Uniti e Unione Sovietica con il suo 
discorso all'accademia navale di An · 
napolis il 7 giugno, lungi dal chia 
rire ha reso ancora più ambigua la 
posizione dell'Amministrazione Car · 
ter circa questo tema che è certa 
mente il più important:: per la po· 
litica estera americana e per il mon· 
do intero. 

Il discorso di Annapolis ricorda 
in qualche modo, per le somiglianze 
e le diversità, il discorso del presi
dente Kenn.:dy all'Università Ame
ricana di Washington del 10 giu
gno 1963 che può essere conside
rato il testamento spirituale del pre
sidente americano poco tempo prima 
della sua uccisione. 

Carttr, come Kennedy, ric;orda 
che Stati Uniti e Unione Sovietica 
sono stati alleati durante la guerra 
e che « 20 milioni di sovietici mo
rirono mentre altri milioni ricor
dano ancora l'orrore e la fame di 
quel periodo ». I due presidenti con
cordano nel ritenere che la disinfor
mazione sia una causa importante 
dei reciproci timori fra Stati Uniti e 
Unione Sovietica: « l'ignoranza 
spesso abbonda e la verità è trop 
po spesso raramente percepita mal· 
grado questo sia l'argomento più 
importante della terra, la pace nel 
mondo - affermò Kennedy, e ag
giunse - Noi siamo entrambi pres; 
in un circolo vizioso e pericolçso 
nel quale il sospetto da un lato alt 
menta il sospetto dall 'altro lato e le 

nuove armi generano contro-armi » 

Carter è ancora più esplicito, dopo 
aver precisato che « la capacità mi 
litare degli Stati Uniti e dei nostri 
alleati è adeguata a fronteggiare o 
gni prevedibile minaccia », e cosl 
prosegu~: «E' possibile che entrambi 
i lati tendano ad esagerare le relative 
capacità militari dell'altro. Accurate 
analisi sono importanti come basi 
per le decisioni future. False o ec
cessive stime delle forze sovietiche 
o delle debolezze americane contri
buiscono a dare efficacia alla pro
paganda sovietica ». Mi sia consen
tite un inciso personale: da tempo 
inutilmente insisto sulla necessità 
di« accurate analisi » delle rispetti
ve forze armate senza che né mini
stri della difesa, né Parlamento si 
interessino a questa fondamentale 
esigenza mentre sono invece s.!m· 
pre pronti a chiedere e con::ederc 
migliaia di miliardi per forze armate 
che non rispondono in alcun modo a 
reali esig! nze della « difesa della 
Patrii! » . 

Per ritornare ai discorsi dei due 
presidenti americani essi sottoli
neano l'assurdità di una guerra che 
distruggerebbe entrambe le poten
ze. « Non ha senso (parlare di guer
ra) - affermò Kennedy - in un 
periodo nel quale una singola arma 
nucleare contiene circa 10 volte la 
potenza esplosiva impiegata duran 
rame la seconda guerra mondiale da 
tutte le forze aeree alleate ». Anche 
Caner è altrettan._, esplicito: « Sap
piamo che né gli Stati Uniti né l'U
nione Sovietica possono lanciare un 
assalto nucleare sull'altro senza sof·. 
frire un attacco devastatore che di
struggerebbe l'aggressore». 

Il discorso di Kennedy si rese ne
cessario a seguito della crisi missi
listica di Cuba che aveva messo in 
evidenza come l'Unione Sovietica 
fosse già una potenza mondiale della 
:.tessa capacità nucleare strategica de
gli Stati Uniti. Kennedy dovem. 
quindi prendere atto della nuova 
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realtà, del nuovo equilibrio di for
ze. L'epoca della guerra fredda, cioè 
della minaccia nucleare strategica 
degli Stati Uniti sull'Unione Sovie
tica era per sempre tramontata per
ché l'Unione Sovietica era in gra
do di bilanciare questa minaccia. 
Iniziava l'epoca della coesistenza pa
cifica, irreversibile perché inaltera
bHe è il pratico bilanciamento delle 
forze strategiche nucleari delle due 
potenze. La coesistenza significa an
che distensione per il reciproco- inte
resse delle due parti. Kennedy af
frontò con grande fermezza ma an
che con assoluto realismo il tema 
della distensione definendo la pace 
un processo dinamico, un mezzo per 
risolvere i problemi: «Con questa 
pace ci saranno ancora dispute e con
flitti di interessi come ci sono all'in
terno delle famiglie e delle nazioni. 
La pace mondiale, come la pace in 
una comunità, non richiede che ogni 
persona ami il suo vicino, essa richie
de soltanto che essi vivano assie
me in mutua tolleranza sottoponen
do le loro dispute ad una soluzione 
giusta e pacifica ». In precedenza 
Kennedy aveva affermato: « Quale 
genere di pace io intendo? Non una 
Pax Americana imposta al mondo 
dalle armi da guerra americane •· 
Kennedy cioè mise l'accento non sul
le forze armate ma sulla reciproca 

• 

tolleranza e su pazienti, onesti ne
goziati alla ricerca di soluzioni giu
ste e pacifiche. Carter invece esalta 
la forza degli Stati Uniti; dopo anre 
elencato gli elementi di superiorità 
americani; il presidente così conti
nua: «Non debbono esserci dubbi 
circa la nostra forza presente e fu. 
tura ... non dobbiamo essere troppo 
preoccupati di competere e di com
petere con successo ». E' la filoso
fia della « posizione di forza », della 
Pax Americana sostenuta dalle armi. 

Kennedy richiamava severamen
te gli americani ad un esame di co
scienza circa le responsabilità della 
guerra fredda: • Io credo òe noi 
dobbiamo riesaminare il nostro at
teggiamento come individui e come 
nazione p::rché il nostro atteggia
mento è essenziale quanto il loro 
(sovietico)... dobbiamo cominciare 
a guardare dentro di noi, ad esami
nare il nostro atteggiamento verso 
le possibilità di pace, verso l'Unione 
Sovietica, verso il corso d::lla guer
ra fredda, verso la libertà e la pace 
qui, a casa nostra ». E più altre: 
« Dobbiamo riesaminare il nostro 
atteggiamento nei confronti della 
guerra fredda ricordando che non 
siamo impegnati in un dibattito cer
cando di guadagnare il massimo nu
mero di punti favorevoli. Noi non 
siamo qui per distribuire rimproveri 

o per puntare il dico accusatore ». 

Carter invece • distribuisce rimpro
veri e punta il dito accusatore » ver
so l'Unione Sovietica per i fatti afri
cani nei quali Cuba sarebbe l'ele 
mento destabilizzante. Fra l'altro Jr 
accuse di Carter hanno sollevato 
molte perplessità di discussiom 
Castro ha dichiarato di aver svolto 
cpera di prevenzione e dissuasion~ 
v.;.rso le autorità angolane. E' quan 
to meno sospetto che queste pre 
cise affermazioni del dirigente cuba· 
no non siano state portate a con<' 
scenza del Congresso e della opinio 
ne pubblica americana che ne sonC' 
stati informati soltanto da indiscre 
zioni della stampa. 

Fra l'altro l'ambasciacore ameri· 
cano all'ONU, Young, ha lodato, 
.e non è la prima volca, il comporta
mento delle truppe cubane in A11-
gola. In una intervista del 5 giu
gno Young ha affermato che gli an
golani • proteggono i nostri inte
ressi in Angola con le eruppe cuba
ne e riforniscono gli Stati Uniti con 
circa 1000 milioni di dollari di pe
trolio all'anno... la presenza d_~lle 
truppe cubane in Angola non ha mi· 
nacciato attualmente nessun inte
resse americano» . All'interno quin 
di della stessa amministrazione ame
ricana i pareri espressi da esponenti 
qualificati sono contrastanti. Con 
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tro le affermazioni di Young, Brze· 
zìnski - leader dell'ala bellicista -
accusa violentemente e senza prov.i 
1 cubani e quindi l'Unione Sovietica. 
Si alimentano così i dubbi nell'opi· 
mone pubblica americana, e non 
soltanto americana, circa la coeren· 
za e la univocità della politica este· 
ra degli Stati Uniti. 

Queste incercezze e perplessità 
trovano ulteriore supporto in quel
la che è praticamente la sintesi d1 
tutto il discorso di Carter: L'Unione 
Sovietica può scegliere o il confron
to o la cooperazione. Gli Stati Uni
ti sono adeguatamente preparati a 
fronteggiare qualunque scelta » . 

Dopo le ripetute affermazioni della 
« posizione di forza ,. americana 
questa conclusione chiaramente bel
licistica privilegia il confronto sen· 
ta tuttavia approfondirne le conse· 
guenze. Fra l'altro molti in Ameri
ca e in Europa restano perplessi di 
fronte alla sproporzione fra le in
certe cause dei fatti africani e i 
gravi effetti di una accresciuta ten
sione internazionale. In definitiva 
mentre Kennedy ha saputo dare un 
fermo fattivo impulso alla distensio· 
ne, Carter non sembra in grado di 

. sapere o potere scegliere tra i falchi 
di Brzezinski o le colombe di Van· 
ce e Y oung. forse anche a causa del 
fatto che gli effetti della guerra del 
Vietnam e dello scandalo di Water· 
gate non sono ancora stati superati. 
Intanto l'opinione pubblica america· 
na, oltre al Congresso, sembra essere 

"e'llpre più lontana dal bellicismo 
parolaio di Carter. Un sondaggio ef

fe1 tuato lo scorso mese ha dimo
strato che il 71 % degli americani 
è favorevole alla distensione defi
nita come la ricerca di aree di coo
pe1·azione con l'Unione Sovietica 
Soltanto il 15 % si è dichiarato con· 
trario. In questo pericoloso pendo
lamento della politica estera america· 
na 1 bellicisti della NATO hanno fa· 
ci le possibilità di inserirsi imponen· 

do ai paesi alle.iti una catastrofica 
corsa agli armamenti. 

QUALCHE VERITA' 
SULLE FORZE 
NATO - PATTO 
DI VARSAVIA 

Per poter so:;tenere una scelta bel
licista nei confronti dell'Unionr
Sovietica, Carter è costretto ad am 
mettere che le forze NATO sono su 
periori a quelle del Patto di Vai 
savia. 

Intanto è sempre più evidenti.'. 
che l'affermazione che l'Unione So
vietica mantiene forze armate supe· 
riori a quelle necessarie per la sua 
difesa è grossolanamente falsa. Pre· 
cisazioni ufficiali americane affer· 
mano che le forze armate della NA
TO e quelle del Patto sono nume· 
ricamente uguali: 5 milioni per par· 
te. In questa equazione non sono 
mai considerati i 4 milioni di sol· 
dati cinesi che premono alla frontie
ra sovietica in Asia. La Cina, che 
ha rivendicazioni territoriali nei 
confronti dell'Unione Sovietica, si 
sta sempre più comportando come 
la «NATO asiatica» secondo l'af.· 
fermazione ufficiale dei dirigenti ci· 
nesi. Lo stesso Brzezinski del re· 
sto, nel commentare il risultato po· 
sitivo della sua recente visita, ha 
precisato che « stiamo migliorando 

le nostre relazioni a lungo periodo 
con la Repubblica Popolare Cinese 
quale contributo alla stabilità globa-
le ». Fra l'altro l'America sta ven
dendo alla Cina «equipaggiamenti 

ecologici » che in realtà sono mezzi 
sofisticati e moderni che servono fra 
l'altro a localizzare sommergibili. 

Con la Cina, che concorre alla « sta· 
bilità globale ,. come la intende 
Brzezinski, l'Unione Sovietica ha 4 
milioni di soldati in meno rispetto 

alle forze nemiche in Europa e in 
Asia. 

La superiorità militare deU'OCCI· 
dente era già stata confermata dal 
Generale Brown, presidente del Co
mitato dei Capi di Stato Maggiore 
americano, il 20 gennaio di quest'an
no. Brown si lamenta soltanto che 
la superiorità occidentale ancora pie· 
namente valida, stia diminuendo 
Lo $tesso concetto è stato espres
so il 30 maggio del Presidente Car
ter: « In settori significativi il 
margine di vantaggio militare di 
cui un tempo fruivano è stato ridot· 
to ». Ridotto quindi, non annullato. 
In forma molto esplicita la NATO 
respinge la parità di forze militari 
con i paesi del Patto di Varsavia e 
vuole mantenere ed accrescere la 
propria superiorità incentivando co· 
sì una catasfrofica corsa agli arma· 
menti. Ancora più esplicito in que
sto senso è stato il presidente Car· 
ter il 3 l maggio alla conferenza al 
vertice della NATO: « I migliora· 
menti e gli incr.;!menti del nostro 
potenziale di difesa non erano ne· 
cessari come risultato di timori, di 
trepidazioni, di crisi o di profonde 
preoccupazioni, ma costituivano in
vece una conferma della necessità 
che una Alleanza forte si rispecchia!>· 
se m una comune azione per rin· 
vigorire l'Alleanza a causa del no
stro reciproco impegno a sostenere 
la forza militare ». Sono parole cosl 
esplicite da non richiedere alcun 
ccmmtnto. La forza militare per 
la NATO è un fine e non un mezzo 
per conseguire difesa e sicurezza. Per 
questo « culto della forza militar~ », 
che mi ricorda epoche infelici della 
nostra storia, noi spendiamo varie 
migliaia di miliardi in un p:!riodo 
di gravissima crisi nazionale. 

Vorrei citare un ultimo punto 
precisato dal Presidente Carter du· 
rante una conferenza stampa del 25 

aprile. Alla domanda di un giornali
sta circa la bomba « N » il Presi 
dente ha cosi risposto: « I sovietici -9 
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sanno e il Presidente Breznev sa 
che l'arma a neutroni è intesa per 
essere usata contro forze corazzate 
massicce e forse preponderanti nelle 
are.:: dell'Europa Occidentale e O
rientale». Il Patto è forse prepon
derante in fatto di carri armati. Sia
mo ben lontani dalle fantasiose va· 
lutazioni di carri armati del Patto 
di Varsavia due o tre volte superiori 
a quelle della NATO e, conseguen
temente, da una qualunque giustifi-

, cazione della bomba « N ». La quale 
bomba N non ha assolutamente sco
pi difensivi in quanto, per esplicita 
dichiarazione del Presidente, potreb
be essere impiegata « nelle zone del
! 'Europa Orientale» cioè sui paesi 
del Patto di Varsavia. 

Un autorevole parere circa le for
ze della NATO e del Patto di Var
savia è stato espresso dal Cancel
liere tedesco Schmidt in una inter
vista a Newsweek il 29 maggio. Ha 
affermato Schmidt: « P.ersonalmen
te non credo che il bilancio di forze 
sia variato a favore dell'Unione So
vietica. So che questa è la valuta
zione dei servizi informativi - vo· 
stri (americani) e altro - ma io non 
penso che sia corretta ». Ripetuta· 
m~nte poi il Cancelliere ha affer
mato che« Breznev sta lavorando se
riamente per la distensione •. Par
lando infine delle preoccupazioni so
vietiche per l'eccessivo riarmo della 
NATO, Schmidt ha affermato che 
« nessuno deve sottovalutare le enor
mi perdite sofferte dai sovietici pcx 
gli attacchi di Hitler. Sono ricordi 
molto vivi nella generazione di Brez
nev. I sovietici hanno quindi forti 
motivi per difendersi ». 

Finalmente il Primo Ministro ca· 
nadese Trudeau ha dichiarato du· 
rantc la sessione dell'ONU per il 
disarmo che il suo paese sta sosti· 
tucndo gli aerei vettori di armi nu· 
cleari con aerei idonei all'impiego di 
armamento convenzionale: «Noi 
siamo il primo paese dotato di armi 
nucleari a rifiutare noi stessi questo 
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tipo di armamento •. Ovviamente 
questa decisione significa che, a pa
rere di Trudeau, le forze convenzio
nali della NATO sono cosl forti in 
confronto di quelle del Patto di Var
savia da non aver bisogno di una 
pericolosa integrazione nucleare. 

Io sono tenacemente ottimista 
anche se da due anni vado inutil
mente ripetendo ai miei colleghi 
in Senato, a ministri della Difesa a 
vocè e per iscritto, all'opinione pub
blica con molti articoli stampa, que
ste considerazioni senza nessun ri
sultato concreto malgrado esse siano 
regolarmente confermate dai massi
mi esponenti ufficiali della NATO. 
Nelson, quando un ordine non gli 
piaceva, poneva iJ cannocchiale sul
l'occhio cieco e, non vedendo l'or
dine, agiva come più gli pareva op· 
portuno. Va detto ad onore dei no
stri ministri della Difesa che per 
questo 1 verso somigliano molto à 
Nelson. Quando la verità non è gra
dita essi chiudono gli occhi e, non 
vedendola, pensano che non esista. 
Tuttavia l'ammiraglio inglese usa
va questo sistema soltanto in casi 
eccezionali, normalmente vedeva con 
l'occhio sano. Io spero sempre che i 
ministri si decidano a guardare e a 
vedere con gli occhi bene aperti e 
che il Parlamento sia più avveduto 
quando si tratta di destinare miglia
ia di miliardi a forze armate che han
no già raggiunto un livello qualita
tivo e quantitativo di gran lunga 
superiore a quello che sarebbe suf · 
f iciente per la « difesa della Pa
tria ». 

Io sono ottimista ma anche per
severante perch~ ritengo di compie
re un mio preciso dovere. Mi sono 
cosl sobbarcato la fatica, notevole 
fatica , di scrivere un libro sui pro
blemi militari nella speranza che il 
titolo piuttosto provocatorio ma 
sfortunatamente giustificato, « Fal
chi, colombe e struzzi •, desti la cu
riosità dell'opinione pubblica. 

N. P. 

consensi e dissensi 

Presidenti passati 
e futuri. Disegni 
dei partiti 
spesso immaturi 
di Ester Parri 

• Nell'articolo di Vittorio Emilia
ni intitolato « Breve storia dei Pre
sidenti » sul Messaggero del 20 giu 
gno a proposito dell'elezione di Gio 
vanni Gronchi leggo: «Nell'aprile 
del 1955 Gronchi non risulta co
munque in corsa per il Quirinale. 
Candidato ufficiale della DC è l'in
dipendente Cesare Merzagora ... Non 
piace troppo alle sinistre che al 
primo scrutinio votano in massa per 
Ferruccio Parri ... Nella seconda vo
tazione, ritiratosi Parri, emerge 
Gronchi e sembra tornare in lizza 
Einaudi ... ma sinistre e destra dc si 
oppongono convergendo su Gron
chi che pure a Psi e a Pci sembra 
l'uomo giusto per rompere la sta
gnazione centrista. Passa cosl alla 
quarta votazione con un suffragio 
amplissimo: 658 voti su 833 ». 

Gli amici dell'Astrolabio avran
no già capito, spero, che ad inte
ressarmi non è l'avventura Gronchi 
né quella Merzagora ma il ritiro di 
Parri che messo cosl, come semplice 
e naturale inciso fa un po' pen
sare ad una specie di Celestino V 
oppure ad una saggia prudente vol
pe che rinuncia all'uva acerba, se
condo l'amicizia e il grado di co
noscenza che si può avere per Par· 
ri, amico fraterno dei Rosselli, par
tigiano di fedo, presidente del Con
siglio, dimesso e abbandonato, re
pubblicano uscente, magna pars di 
quell'Unità Popolare che nel '53 im
p: dl alla legge truffa di passare, e 
con una « ignoranza » cosl grande 
in tante cose che Gorresio in una 
specie di intervista del '45 scrisse: 
Ma non sono troppe le cose che 
dice di ignorare per un P residente 
del Consiglio? (Mi perdoni il bra
vissimo Gorresio se le parole non 
sono esattissime, ma non ho sotto· 
mano il te:.to del libro-intervista del
l'epoca). 

La vera ragione del ritiro di Parri 
è documentata dalla breve limpida 
lettera, di stile quasi commerciale, 
letta alle due Camere riunite in as-
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semblea comune del lontano aprile 
19 5 5, letta e poi passata dalla me
moria dei più, visto che anche Gor
resio non ne parla negli articoli 
scritti sulla Stampa a suo tempo e 
raccolti in volume. Mi corregga se 
sbaglio. Quello che è certo è che la 
lettera di rinuncia di Parri fu con· 
cordata otto giorni prima della data 
dell'elezione del Presidente Gron
chi per una specie di « contratto » 
fra Nenni e Gronchi: sul nome di 
Parri dovevano in un primo tem
po convergere i voti de_lle sinistre, 
in un ~econdo tempo, dopo la lettura 
della lettera, i voti delle sinistre do
vevano essere convogliati, con quel
li della OC, al nome di Gronchi, la 
cui elezione era cosl assicurata. Tut
to qui: era sottinteso un patto di 
amicizia fra il Presidente eletto e 
i socialisti, amicizia con i « beni » 
che ne potevano derivare: se ne so
no nati più beni o più mali giudi
chino coloro che possono farlo. 

Ricordo che la stessa mattina del-
1 'elezione venne a casa nostra il com
pianto senatore Antonio Banfi con 
un giovane socialista del quale ho 
dimenticato il nome ma non il si
gnorile tratto. Fecero una specie di 
« relazione » della « seduta presiden
ziale » e Banfi domandò improvvisa
mente a mio marito: Come la pre
se tua moglie? Non udii la risposta 
di Parri stavo sentendo al telefo
no la c~ncitata offesa voce di un 
« disgraziato » sedicente padre di 
sette figli disoccupato che mi urla
va: Ma lo sa che suo marito le ha 
fatto un grave torto? Bel modo di 
trattare la famiglia! - Ridevo cor
dialmente rassicurando Banfi e l'a
mico sul mio placido umore di sem
pre, malgrado le specialissime con
dogtianze ricevute da un italiano che 
forse aveva già preventivato una 
nuo~a fonte di guadagno. 

Ma da tutte le « nostre » sventure 
e avventure tragiche e eroicomiche 
c:u~ndo trarremo una giusta co
noscenza del vero vivere civile? • 
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La crisi del non 
allineamento 
e quella 
della coesistenza 
di Luciano De Pascalls 

• 1. Il non allineamento sta at
traversando un momento di pro
fondo travaglio, che mette in gioco 
la sua stessa identità. Lo ha messo 
in evidenza una riunione del comi
tarc. coordinatore svoltasi di recen· 
te all'Avana con la partecipazione 
d~i ministri degli esteri di 25 pae
si non allineati. Doveva essere una 
riunione interlocutoria in prepara· 
zicne della conferenza dei ministri 
degli esteri, convocata per il pros
simo luglio a Belgrado, in vista del 
sesto vertice del non allineamento, 
che si terrà l'anno prossimo a Cu
ba. Una serie di avvenimenti e di 
crisi, anche drammatiche, che han
no coinvolto alcuni paesi non al
li11eari, hanno costretto i 25 mini
stri degli esteri di questo raggrup· 
pamento mondiale, che pur fluido 
ccnset"va la maggioranza alla as
semblea dell'ONU, ad affrontare il 
problema che ha oggi di fronte: co· 
me restare veramente e coerente· 
mente non allineati. 

In Asia ed in Africa, infatti, so· 
no in corso gravi contrasti fra pae
si non allineati, che in alcuni casi 
hanno dato luogo anche a conflit· 
ti armati diretti. Sempre m Asia 
ed in Africa si sta sviluppando fr.1 
tensioni, colpi militari, interventi 
e guerre vere e proprie, una vasta 
operazione politica delle due gran
di potenze per ridisegnare - i so· 
vittici sembrano più preparati ed 
attivi - la linea rossa di demarca
zione delle zone di influenza dei 
due blocchi militari. Ciò compor· 
ta da un lato la conquista dei pae
si portati alla autonomia e, dall'al
tro lato, lo sgretolamento e la dis
soluzione del movimento dei non 
allineati. 

Da questo punto di vista le po
sizioni verso i non allineati degli 
USA e dell'URSS non sono molto 
distanti anche se non sono avare 
di riconoscimenti diplomatici sul 
ruolo positivo di questo movimento 
ai fini della distensione e della pa
ce internazionale. Per gli america-

ni è sempre valido il giudizio di 
Ki~singer secondo cui il non alli
neumento sarebbe un movimento 
«eversivo », ostile agli interessi 
occidentali, da disgregare. I sovieti
ci considerano invece il non allinea
mento come una specie di purgato· 
rio del campo socialista da aggan
ciare alla strategia generale del
l'URSS attraverso interventi diret· 
ti o, meglio ancora, attraverso la 
iniziativa economica e militare di 
alcuni dei paesi della comunità so
cialista, come Cuba, la Cecoslovac
chia o la Germania Orientale. 

Gli effetti di tutto ciò li si rile
vano assai bene in Africa dove alla 
penetrazione sovietica nel « corno » 
fa da contrappeso l'espansione de
gli interessi americani e dei paesi 
della Nato dal Marocco e la Mauri
tania allo Zaire e al Sud Africa. 

I due blocchi 
si affrontano in Africa 

2. - La crisi del non allinea
mento è esplosa nel continente 
africano perché il processo di deco· 
Ionizzazione, prima, e di emancipa
zione politica ed economica, poi, 
hanno dato vita a due schieramenti 
di forze politiche e di governi: 
quello dei progressisti, un gruppo 
ancora minoritario, che si richiama 
al marxismo-leninismo e al sociali
smo scientifico e quello dei mode
rati, suddiviso a sua volta in due 
gruppi minori, il primo dei quali 
s1 richiama al liberalismo e l'altro 
al socialismo democratico di ispi
. ~mone inglese e francese. 

Su tutti e due questi schieramen
ti ha giocato e continua a giocare 
in I"lodo crescente la influenza dei 
due blocchi mondiali. 

Per lunghi anni, dopo l'ultima 
guerra, i due blocchi si sono af
frontati in Europa ed in Asia: oggi 
il loro antagonismo si è trasferito 
in Africa dove sono accesi numerosi -11 



la crisi del non 
allineamento 
e quella della coesistenza 

focolai di crisi e di conflitto e do
\'C è possibile alle due g:andi po
tenze confrontarsi attraverso gli 
africani e, quando necessario, attra
verso i cubani e i frances1. 

La situazione in Africa è grave 
e il continente africano rischia di 
perdere la sua indipendenza, di ve
dere bloccato il suo sviluppo eco
nomico-scciaJe-culturale. Le grandi 
potenze , che non sono disposte ad 
accet rnre la « negritudine » come 
centro ispiratore degli africani per 
dare al loro risorgimento un \'alore 
autonomo e peculiare, sono piut
tosto portate, al di là delle loro 
ideologie ed in funzione dei rap
porti di forza e del ruolo che han
no assunto ed esercitano nei con
fronti degli altri paesi, a dominare 
il mondo. Il loro imperialismo, che 
costituisce sul piano dottrinario I' 
oggetto di una feroce polemica ci
nese, nasce dalla necessità di pro
curarsi le materie prime, di cui 
l'Africa è ricca: già Lenin scriveva 
che « qui tien l'Afrique, tien l'Eu
rope ». 

Il fallimento del dialogo Nord
Sud; la corsa agli armamenti che 
ha raggiunto livelli elevatissimi di 
costo, 400 miliardi di dollari ali' 
anno; l'esiguo spazio dato fino ad 
oggi dalle due grandi potenze agli 
aiuti al terzo mondo, il 0,25% per 
gli Usa e lo 0,3% per l'Urss del 
reddito nazionale, trovano in tutto 
questo la loro spiegazione. 

Per questo, nel 1977, l 'Organiz
zazione per l'unità africana votava 
una risoluzione di condanna degli 
interventi stranieri in Africa con 
l'auspicio di un accordo fra Est ed 
Ovest per impedire l'intervento mi
titare nel continente di qualsiasi 
Stato non africano. L'auspicio si ri
volgeva alla conferenza per la sicu
-ezza e la cooperazione in Europa 
perché orovvedesse ad estendere 
anche alJ'Africa, oltreché al bacino 
mediterraneo, l'area della disten
sione e del suo codice di compor
tamento. 

t2 

Una concezione dinamica 
della distensione 

3. - La crisi del non allinea
mento è una conseguenza della cri
si profonda e generale in cui è en
trata la politica della distensione 
con l'avvento della amministrazio
ne Carter. L'Urss profittava del 
rodaggio della nuova amministra· 
zione americana e delle sue difficol · 
tà (con le mani legate dopo l'avven
tura del Vietnam e incerta fra la 
linea del contenimento tecnologico 
ed economico dell'Unione Sovietica 
e della difesa dello status quo e 
quella della destabilizzazione dell' 
Est attraverso la campagna per i di
ritti umani) per avviare un processo 
e.li graduale penetrazione in Africa . 

La 1niziat1va politico .. militare 
dell'URSS si richiamava ad una 
concezione dinamica della disten

sione (non nuova negli ambienti di 

Mosca), quella della <~ distensione 

controllata », la cui verifica poteva 
avere luogo forzando il quadro coe

sistenziale nel suo punto più fra

gile: l'Africa, in crisi pe: l'insorge

re della questione nazionale, il fal

limento del neocolonialismo e della 
sua pretesa di riprodurre nel con· 

tinente africano i suoi modelli eco

nomici e sociopolitici, l'assenza di 

seri meccanismi anche regionali di 
integrazione. L'Africa diventava 

cosl nuovamente terra di conquista 
ed oggetto di « guerre » non com

battute di spartizione. 

Ricordiamo che la distensione 

era nata sulla base di una rigida 
delimitazione dei due imperi, che 

lasciava scoperte alcune aree « gri
gie » del mondo nelle quali poteva 

muovere i suoi passi con sufficien· 

te margine di autonomia il movi

m~nto dei non allineati. Per gli Usa 

la distensione nasceva come poli
tica globale e planetaria ma l'Urss 

mostrava di interpretarla come una 

realrà strettamente europea, che da 
un lato non bloccava la competi
zione ideologica e dall'altro lato la 
lasciàva libera di perseguire i suoi 
fini rivoluzionari nel resto del mon· 
do e, soprattutto, nei paesi del ter
zo mondo, il « ventre molle del ca
pi talismo » e terra ideale per le 
lotte di liberazione. 

L'Urss correggendo, dopo l'av
vento di Carter, sia in Asia, dove 
la Cina anche per questo ha con
testato sempre la politica di disten
sione, sia in Africa i confini della 
distensione, ha messo in moto un 
processo di riequilibrio mondiale, 
che costringe i due blocchi e gli 
stessi non allineati a riconsiderare 
tutti i termini della loro strategia 
e della collocazione internazionale. 

Il nuovo rapporto stabilito da 
Carter fra strategia americana e 
strategia cinese di isolamento del
l'Urss; il rafforzamento militare e 
politico della Nato con l'estensione 
ali' Africa dell'area delle sue preoc· 
cupazioni e dei suoi interessi, le 
accuse di Brzezinski all'Urss di aver 
violato in Africa il « codice » della 
distensione sono i primi effetti di 
questo processo, che ha fatto dire 
agli inglesi che è ormai iniziata la 
era della guerra « tiepida » dopo 
quella della guerra fredda e della 
distensione. 

Più esattamente si deve dire che, 
essendo la distensione fra Usa ed 
Urss una necessità obiettiva perché 
fondamentale per la loro sicurezza 
e la pace nel mondo, si tratta oggi 
di ridefinirla. Il presidente Carter 
ha cominciato a farlo nel suo di
scorso all'Accademia navale di An
napolis, ribadendo che la distensio
ne deve essere reciproca e aggiun
gendo che essa deve poter compor· 
tare per le due grandi potenze mo
derazione nelle zone di conflitto e 
nei momenti di crisi: moderazione 
come cooperazione politica e mili
tare. L'alternativa, ha aggiunti:> 
Carter, è la sfida. 

In questo primo approccio alla 
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t"tdifinizione della distensione eia 
parte americana ere appaiono essere 
gli obbieuivi di Carcer: realizzare 
con l'Urss un nuovo negoziato sul 
controllo dei grandi armamenti 
strategici; portare avanti un gene· 
rale processo di graduale disarmo; 
contestare l'espansionismo sovietì· 
co in nome di una politica estera 
ideologica e guidata dall'idealismo 
liberaldemocratico. 

Questi tre obbiettivi non sono 
ininfluenti nel dibattito in corso fra 
i non allineaci per meglio definirt', 
nel nuovo quadro internazionale, 1.1 
identità del loro movimento. 

La filosofia 
del non allineamento 

4. - Per tutte queste ragioni il 
dibattito alla riunione dell'Avana 
del comitato coordinatore dei non 
allineati, evitando ogni giudizio 
sulle cause e sulle responsabilità dei 
conflitti in atto in Africa, ha af
frontato il grosso tema della filoso
fia stessa del non allineamento. La 
occasione è stata offerta da un do
cumento presentato dai cubani tn 

.:iuanto ospitanti, tre punti del qua
le sono stari oggetto di discussione 
e di confronto. 

Il primo punto riguardava il 
compito di combattere insieme « I' 
imperialismo ed il colonialismo» che 
i cubani volevano interpretare, con 
ii sostegno del rappresentante viet
namita, nel quadro di un processo 
tendente a collegare i paesi non 
allineati ai paesi della comunità so
cialista nella « comune prospettiva 
della costruzione del futuro socia
lista del mondo ». Le altre delega
zioni hanno invece ricordato che 
alla conferenza al vertice di Colom
bo ci si era riferiti, per fissare i li
miti presenti nello scenario interna· 
zionale alla autonomia dei singoli 
paesi, anche all'«egemonismo e altre 
forme di dominazione straniera » ed 

il rappresentante jugoslavo, il nuo
vo ministro degli esteri Vrhovec 
che ha sostituito Minic, ha riaffer
mato la antica filosofia del non al
lineamento con questa precisazione: 
« Il nostro movimento può espri
mersi soltanto come un fattore in
ternazionale autonomo, impegnato 
nella battaglia e nella edificazione 
di un nuovo ordinamento di rap
porti internazionali ... Siamo di fron
te alle ingèrenze esterne negli affa
ri interni dei vari paesi. Questa è 
oggi una delle forme principali di 
attacco all'indipendenza e di disgre
gazione del movimento non alli
neato ». 

Era questa una riaffermazione 
dell'equidistanza e della avversione 
contro tutti i blocchi sia militari 
sta politici, che ha ispirato il docu
mento finale e la discussione sugli 
altri due punti. 

Nel considerare i nuovi rapporti 
economici nel mondo il relatore cu
bano aveva suggerito un allaccia
mento con i paesi socialisti, allar
gando ulteriormente la collaborazio
ne. Il suggerimento non è stato ac
~ettato perché gli altri non allinea
ti s1 sono rifatti alle vicende del 
dialogo Nord-Sud nel quale i paesi 
socialisti starebbero su posizioni as
sai più vicine a quelle dei paesi svi
luppati nel Nord, giudicate miopi 
ed egoistiche. 

Infine nella parte dedicata al di
sarmo il dibattito è valso ad allar
gare la formulazione cubana, che, 
sulla falsariga sovietica, rivendicava 
solo la soppressione della bomba 
N. 

Così è stato possibile all'Avana 
ribadire che il pericolo maggiore 
per lo sviluppo autonomo del mon
do emergente risiede nella esistenza 
di due blocchi contrapposti e che 
1.1 via da battere non è quella del
la creazione di un terzo blocco ma 
della comune e coordinata conte
stazione di tutte le formazioni po
litico-militari portate per la loro 
stessa natura all'espansionismo: il 
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comitato coordinatore ha potuto 
fissare cosl il programma della 
azione futura dei non allineati, la 
cui prima tappa sarà la conferenza 
ministeriale di Belgrado. 

l conflitti tra i paesi 
non allineati 

Restano peraltro da sciogliere 
molti nodi poli ti ci, che ali' A vana 
non si sono affrontati. Fra questi 
vi è la presenza cubana in Africa, 
che molti condannano sul piano di 
principio ed altri, come gli algerini· 
e i nigeriani, almeno sul piano pra
tico considerano legittima e positi
va per l'avvenire dell'Africa. Una 
divisione su questo argomento è sta· 
ta evitata all'Avana ma potrebbe 
prodursi, con effetti clamorosi, nel
le prossime riunioni. 

Un altro problema non meno 
complesso è rimasto aperto, quello 
dei conflitti fra gli stessi paesi non 
allineati, molti dei quali erano pur 
presenti all'Avana. Ci si è limitati 
ad esprimere una generica disponi
bilità a mediazioni e a trattative, 
che la Jugoslavia ha raccolto nella 
proposta di un regolamento per la 
composizione dei conflitti fra i pae
si appartenenti al movimento dei 
non allineati. 

La situazione dunque, anche do
po la riunione dell'Avana, resta 
critica e aperta a tutte le soluzioni, 
legata com'è alla evoluzione del 
quadro internazionale e dei rappor
ti fra le due grandi potenze. Ad es
sere preoccupata è soprattutto la 
Jugoslavia, che è stata e resta il 
capofila politico e teorico dei non 
allineati e che non mancherà nelle 
settimane prossime e nei mesi fu
turi di adoperarsi per fare soprav
vivere un movimento tanto neces
sario alla distensione e alla pace 
mondiale. 

L. D. P. 
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sull'autoregolamentazione 
dello sciopero nei pubblici servizi 3) 

Un problema 
che non si può 
risolvere dall'alto 
Intervista a Lucio Libertini 

Prosegue anche in questo 
numero il nostro giro d'orizzonte 
per raccogliere opinioni e 
giudizi sull 'ipotesi dell'autore
golamentazione dello sciopero 
nell'ambito dei pubblici servizi. 
L'intervista che segue ci è stata 
rilasciata dall'on. Lucio Llbert;nl, 
presidente della Commissione 
Trasporti della Camera, e 
risulta particolarmente impor
tante proprio in rap?orto al 
disagi prodotti, nel settore di 
competenza del nostro interlocu
tore, dall'eccessiva disinvoltura 
con cui finora i d!pendenti 
·delle Ferrovie e i lavoratori 
dell'aria si sono valsi 
del diritto di sciopero. 

e Da parte delle tre Confede
razioni sindacali e, più segnata
mente, della CGIL, è emersa un' 
inequivocabile disponibilità a fa
vorire la ripresa del processo pro
duttivo e a stabilire un confron
to più agile e costruttivo fra l' 
utenza e il mondo del lavoro. Il 
fatto che si sia posto, ad esem
pio, il problema dell'autoregola
mentazione dello sciopero è un 
indice importante della seri'!tà 
di tale intento. Sul versante del 
governo, però, la volontà di coo
perare al raggiungimento di que
sti obiettivi sembra essersi espres
sa unicamente sotto forma di una 
raffica di proposte per ridurre 
sensibilmente il costo del lavoro 
e per comprimere la spesa pub
blica. E' lecito sospettare, a que
sto punto, che la disponibilità 
del sindacato sia stata interpreta
ta dalla controparte e dal Gover
no come un sintomo di arrende
volezza? 

Si, credo che almeno una parte: 
della OC e del Governo abbia vi 
sto debolezza e· cedimento dove vi 
sono solo senso di responsabilità e 
impegno nazionale. Credo che si do
vrà agire per chiarire l'equivoco. La 
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classe operaia non può declinare le 
sue responsabilità generali, se vuole 
essere classe dirigente. Essa, attra
verso i suoi partiti e i suoi sinda
cati, affronta i problemi del costo 
del lavoro e dello sciopero pei pub
blici servizi non certo per rendere 
favori a qualcuno, ma perché in
tende risolvere i problemi che s1 
pongono: ma nessuno può interpre
tare in modo diverso e strumentale 
il suo atteggiamento. 

Tuttavia io credo personalmente 
che sul costo del lavoro si è con
cesso troppo alla propaganda con
servatrice. Non è vero che i costi del 
lavoro - non solo orari ma per 
unità prodotta - sono superiori a 
quelli degli altri Paesi industriali eu
ropei. La loro dinamica è stata più 
elevata perché eravamo e siamo in 
ritardo. Gli aumenti salariali vanno 
contenuti per ridurre l'inflazione; 
e la strutrura del costo del lavoro 
va riformata perché è irrazionale e 
sprecona; ma non abbiamo il pro
blema della competitività, come è 
illustrato bene dal boom delle espor
tazioni, che sarebbe stato impossi
bile se avessimo avuto costi del la
voro superiori. 

-. Tornando sul problema del
l'autoregolamentazione, cosa pen
si della proposta, fatta bal0 nare 
senza neppure troppa convinzio
ne, di tradurre in veri e propri 
articoli di legge le norme compor
tamentali che eventualmente fos
sero stabilite dal sindacato? 

Sono contrario a regolamentare 
per legge lo sciopero nei pubblici 
servizi, perché non credo che pro
blemi di questo genere possano es
sere risolti dall'alto senza una par· 
tecipazione e una battaglia di mas
sa. Ho proposto invece che le Or
ganizzazioni sindacali unitarie CGIL, 
CISL, UIL definiscano un Codi:::e 
scritto di autoregolamentazione, lo 
sottopongano al dibattito dei lavo
ratori, lo siglino; e che questo co· 

dice venga proposto ai Sindacati 
auconomi. I pubblici poteri dovreb
b- ro intervenire solo al termine di 
una battaglia politica di massa, ove 
i Sindacati autonomi rifiutassero il 
codice o lo violassero. 

e L'Italia è il paese in cui i 
servizi pubblici funzionano assai 
peggio che in tanti altri Stati po
liticamente meno avanzati del 
nostro S1gmf zcativo, tuttavia, è 
il f alto che proprio all'interno 
delle categorie lavorative adibite 
ai pubblici servm (esempi classi
ci: la Scuola e i Trasporti) il sm
ilacato con/ ederale si vede co
stretto a segnare il passo davanti 
all'offensiva del corporativismo e 
d 0 i « sindacatini »autonomi. Co
me spieghi tale contraddizione?. 

Le tendenze corporative che cre-
scono in determinati settori hanno 
spiegazioni complesse che non pos
so tentare di dar~ qui sbrigativa. 
mente in poche righe. E' una anali
si importante, che va fatta con se
rietà, evitando generalizzazioni. Ma, 
più in generale, la disgregazione e 
la degenerazione dei servizi coinci
de con la frustrazione, la perdita di 
una coscienza collettiva, e le fughe 
corporative. Le tendenze corporative 
non sono l'eccezione ma la regola 
se si perde il senso di interessi più 
vasti, se si sbiadiscono gli ideali e 
le prospettive politiche. In questo 
senso credo profondamente che una 
grande battaglia politica di cambia
mento, e una azione finalmente se
ria e incisiva per rinnovare quei pub
blici servizi sono la strada migliore 
e unica per elevare la coscienza po
litica. 

e L'accettazione, da parte d 0 / 

sindacato e, in un secondo tem
po, da parte delle forze politiche, 
del principio dell'autoregolamP.n
tazione (dello sciopero come di 
altre attivitlJ conn°sse all'eserci
zio delle libertà sindacali) dareb
be all'ultrasinistra e alle com· 
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ponenti qualunquiste dell'opinio
ne pubblica italiana il destro per 
rinnovare, soprattutto al PCI e 
alla sinistra storica nel suo com· 
plesso, l'accusa di essersi stan
camente appiattiti sulla DC. In 
che modo, a tuo giudizio, do· 
vrebbero essere respinte e sman
tellate queste pretestuose argo· 
mentazioni.' 

Non mi preoccupo tanto delle 
accuse della ultrasinistra quanto del
le lacerazioni sociali che produce I' 
attuale situazione. Durante certi 
scioperi selvaggi abbiamo visto du
ri incidenti tra operai pendolari e 
ferrovieri, tra operai e tranvieri; e 
gli scioperi selvaggi del trasporto 
aereo hanno sollevato violente e 
pericolose reazioni dei viaggiatori. 
Il punto è che lo sciopero deve col
pire la controparte, non l'utenza. 
Non può essere una violenza contro 
il pendolare, e contro tutti coloro 
che sono in viaggio, o negli ospe
dali non certo per divertimento. 

Agendo come ho detto noi non 
ci appiattiremo poi affatto sulla li
nea della DC. E' il contrario. Ti
pico della OC è stimolar.;: e colti

vare tutte le spinte corporative, fa. 
cilitare e non frenare le disgrega· 

zioni sociali, offrendo poi a tutti il 
cemento dell'anticomunismo, e lan

ciando alla opinione pubblica con

servatrice ambigui messaggi repres· 
sivi. Nella misura nella quale riu

sciamo a superare i corporativismi, 

a ricomporre l'unità dei lavoratori, 

a svuotare il qualunquismo, noi bat· 

tiamo l'egemonia della OC nella so
cietà e facciamo avanzare una solida 

e costruttiva ipotesi di unità con le 

masse cattoliche. La linea comuni

sta non è il polverone rivendicativo, 

ma una lucida roerenza tra mezzi e 

fini, la risoluzione delle contraddi

zioni 10 una prospettiva nuova e 
più avanzata. 

• . 
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nuove iniziative 
dei lavoratori organizzati 

La riforma 
del sindacato 

di Aurelio Mlsiti 

• Rompere l'assedio della fab
brica e passare all'attacco nel ter· 
ritorio: questo il senso della discus· 
sione ormai avviata in tutto il mo
vimento sindacale, dopo che a ru. 
mini 1.300 delegati della FLM han
no proposto un profondo rinnova
mento delle strutture sindacali. Ma, 
diversamente da quello che si po
trebbe pensare, i metalmeccanici 
non hanno indicato solo una nuova 
politica organizzativa, ma una pro
posta complessiva di qualificazione 
dell'iniziativa sindacale tendente ad 
unificare i vecchi soggetti contrat
tuali, i lavoratori protetti, ai gio
vani, a1 disoccupati, alle masse fem· 
minili. Si tratta di articolare me
glio il movimento ed aggregare tutti 
i lavoratori in un unico fronte di 
lotta per l'occupazione e il cambia
mento. 

La sfida lanciata dal sindacato 
unitario alla crisi ed alla linea del 
padronato poggia su un obiettivo 
centrale: la piena occupazione nel 
contesto di una linea di effettivo 
rinnovamento dello Stato e di un 
giusto riequilibrio era Nord e Sud. 
Il salto di qualità, evidenziato dalla 
piattaforma dell'Eur e dalla sua cor
retta lettura nel senso indicato da 
Luciano Lama, sta nel fatto nuovo 
che insieme agli obiettivi da tempo 
individuati, si dà finalmente rilie
vo ai modi per raggiungerli, si in
dividuano le forze da mettere in 
campo, le coerenze e le disponibilità 
necessarie. La scelta della program
mazione come metodo di governo 
dell'intero processo economico, lo 
sviluppo del Mezzogiorno, la ricon· 
versione e la ristrutturazione dell'io. 
dustria, con la ripresa dell'agricol
tura, insieme alla riforma e al de
centramento dello Stato, sono i ca
pisaldi della linea dell'EUR. 

Ci si sta chiedendo, allora, con 

quali strumenti concreti il sindacato 

può ·,.rincere una cosl difficile batta· 
glia. 

La prima conclusione a cui si è 

arrivati è che l'attuale struttura, 
quella gloriosa e storicamente vali· 
dissima, che aveva nelle grandi ca
tegorie operaie e impiegatizie e 
soprattutto nelle Camere del la
voro i principali punti di rife. 
rimento, che hanno permesso al sin· 
dacato di rafforzare il proprio ruo· 
lo nella società civile e democratica, 

1 non è più in grado di affrontare il 
più alto livello dello scontro nel Pae
se. Le contraddizioni nel sindacato 
sono apparse quando si è tentato, 
attraverso la costituzione dei consi
gli di fabbrica, di far fronte alle 
nuove necessità del movimento. La 
crisi di questi consigli e il mancato 
decollo della zona territoriale so
no dovuti al fatto che questi nuovi 
strumenti non sono stati accompa
gnati da una corrispondente strate
gia complessiva e collegati ad una 
sinte:;i di livello più elevato della di
rezione politica. 

L'oggettiva contraddizione tra 
consigli di zona emergenti e potere 
decisionale delle singole categorie 
non può essere superata nelle vec
chie Camere del lavoro. C'è biso
gno di una diversa concezione che 
privilegi due momenti: il sinda
cato nel territorio con i consigli di 
zona come struttura fondamentale 
più vicina aUe masse rispetto alla 
dimensione provinciale, come mo
mento di omogeneizzazione e di con
fronto fra occupati e disoccupati, 
come luogo di decisione per interi 
comparti; la direzione polìuca con
federale a livello regionale, con ri
ferimento alle Regioni quali strut
ture fondamentali dello Stato delle 
autonomie. 

O si fa questo o appare inevita
bile la modifica della linea politica 
del sindacato, con gravi conseguenze 

per lo sviluppo democratico e civile 

del Paese. Cosl possono riprende

re iniziativa i consigli di fabbrica e 

si può affrontare la nuova fase po
litica con molte più probabilità di 
superare la crisi. Come si può ca-
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nuove iniziative 
dei lavoratori organizzati 

pire, siamo di fronte ad una vera 
e propria piccola « rivoluzione » 
del modo di essere del sindacato. 

La CGIL, come confederazione 
maggioritaria e più forte nello schie
ramento, si sta avviando a realizza
re il proprio cambiamento, anche se 
è convinzione diffusa che per por
tare fino in fondo avanti il processo 
è necessaria la scelta di tutte e tre 
le confederazioni; è un modo nuo
vo anche di rilanciare l'obiettivo 
dell'unità sindacale su nuove basi e 
con la piena partecipazione dei la
voratori. 

Gli ostacoli a questo processo so
no tutti di natura politica. Le for
ze padronali più conservatrici, con 
riflessi interni alla stessa maggio
ranza parlamentare, non concordano 
con la linea espressa all'EUR e pun
tano ad impedirne la realizzazione. I 
documenti della Confindustria, la 
recente relazione del governatore 
Baffi, alcuni passaggi dello stesso 
programma Andreotti, nonché di
chiarazioni esplicite di esponenti del 
governo, sono in evidente contra
sto con la politica dd sindacato. E' 
un fatto scontato nel panorama del
le forze in campo esistenti nel Pae
se; ciò che non deve avvenire è che 
all'interno del movimento sindacale 
continui a perman;;re l'influenza di 
queste posizioni. 

La resistenza di alcune categorie, 
in particolare nell'impiego pubbli
r:o, trova spiegazione in una visio
ne tradeunionistica del sindacato, 
che vede la sua funzione essenzia
le, spesso unica, nella difesa del 
lavoratore occupato, trascurando i 
disoccupati, le donne e gli emarj!i
nati. Ma questo non è nella tradi
zione del movimento sindacale ita
liano. 

Alcuni settori del movimento in
vece richiedono una esasperata au
tonomia delle singole categorie im
pegnate nti rinnovi contrattuali, ri· 
fiutando di affrontare seriamente 
la politica salariale, contraddicendo 
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Palermo: cantieri navali. 

cosl le scelte di fondo; tra questi 
settori fa spicco la dirigenza della 
Fisba-CISL (braccianti) ed esponen
ti autorevoli della più piccola confo
derazione. Vi è però la convinzione 
nel sindacato che le difficoltà sa
ranno superate. E' sempre più chia
ro che il problema, nell'attuale mo
mento, non è quello di dare a chi è 
occupato più salario, ma quello di 
dare ·lavoro ai disoccupati nel bre
ve e medio periodo. Un contributo 
al conseguimento di questo obietti
vo deve venire anche dai nuovi con
tratti che dovranno perequare i casi 
di sproporzionate situazioni contrat
tuali, ristrutturare i salari e rior
ganizzare il lavoro. Ciò si potrà rea
lizzare se le decisioni non saranno 
esclusive delle singole categorie, ma 
usciranno da un dibattito e dalla 
partecipazione di tutte le forze in
teressate: occupati e disoccupati. I 
luoghi di confronto e di decisione 
devono mettere tutti sullo stesso 
piano; ecco perché è improcrastina
bile la « riforma » del sindacàto. 

A. M. 

14° congresso delle acli 

Dai fischi per Rumor 
agli applausi 
a Zaccagnini 

di Franco Leonori 

• Qualcuno a Bologna dopo la se
conda giornata dei lavori della 14' 
Assise adista si chiedeva se aveva 
sbagliato Congresso; ed aveva ra
gione se si aspettava la vivacità cul
turale e dialettica dei precedenti in
contri del Movimento aclista. Cos·t 
non è stato e ciò è doveroso dirlo 
subito. Il tema proposto al dibattito 
congressuale era: «Dalla crisi un 
impegno di solidarietà nel Movimen
to operaio, per la ripr 0 sa del Paese, 
verso una nuova qualità dello svi
luppo», e dal 15 al 18 giugno, a 
Bclogna, gli adisti l'hanno dibattuto 
sotto l'incubo della necessità di tro
vare una conclusione unitaria a tutti 
i costi. Questa è forse la vera ragio
ne per cui sembrava di non essere 
ad un congresso aclista. 

L'unità è stata raggiunta, ma il 
prezzo pagato sembra salato: oltre 
al calo di tono ed al senso di fru
strazione visibile sul volto di parec
chi militanti, le ACLI, per l'unità, 
hanno dovuto percorrere parecchia 
della strada che porta al passato. 

Il segno più appariscente di que
sto ritorno sono stati gli applausi 
a Zaccagnini (l'ultimo segretario dc 
venuto ad un congresso Acli fu Ru
mor nel 1966, fischiato foi:se più 
del necessario e lucidamente inchio
dato alle sue responsabilità di puro 
doroteo), ma i sintomi più preoccu
panti sono stati da una parte la 
tracotanza dei democristiani, ritor
nati a proporre apertamente vieti 
collateralismi e anacronistiche orga
nizzazioni in correnti sindacali dei 
lavoratori cristiani, e dall'altra l'im
barazzo e la timidezza delle sinistre 
'he sull'altare dell'unità hanno sa
crificato le pur necessarie polemiche 
e la loro capacità di proposte corag
giose e avanzate. 

Gli aclisti della sinistra si sono 
imposti solo nel chiuso di una stan
zetta, dove si è redatta la mozione 
finale; in essa infatti si leggono im
portanti conferme come la scelta di 
classe del Movimento aclista, l'im-

L'Astrolabio qu1ndlc1nale · n 12 • 28 giugno 1978 



pegno anticapitalista e la coscienza 
che il Movimento operaio può e de
ve essere il vero protagonista di un 
cambiamento di questa società e 
questo Stato, nel senso di una so
cietà fatta a misura d'uomo e di 
uno « Stato espressione ,. dei valori 
e degli interessi della classe lavora
trice. Certo siamo lontani dalle 
scelte di Vallombrosa (opzione so
cialista), ma gli anni e ì presidenti 
succedutisi alla guida delle Ad1 non 
sono passati per caso. 

La mozione conclusiva (che oltre 
alle citate conferme, ribadisce, tra 
l'altro, la qualificazione cristiana del
le Adi, l'impegno di laicità d.:lle 
stesse nel Movimento operaio, la 
necessità del confronto con le ideo
logie, il pluralismo di militanza par
titica degli adisti e la « pregiudizia
le democratica ») è stata approvata 
per acclamazione, non si sa quanto 
coscitntemente e con quali e quante 
riserve di non tenerne conto nel fu
turo da parte della destra e dei de
mocristiani del centro che, in Con
gresso, da certe tesi si erano pab 
semente distaccati. 

Senza fare processi alle intenzio

ni, è difficile ritenere che i prind
pi qualificanti della mozione saranno 
la guida dell'attività futura di tutti 

gli adisti, eppure è solo ad essa che 
potranno e dovranno fare rif erimen
to tutti quegli altri adisti che ve
dono e vogliono la loro associazione 
come parte integrante del Movimen
to operaio. 

I risultati delle votazioni hanno 
Jetto che questi adisti sono più 
numerosi di quanto non pensassero 
i vertici del Movimento; nel chiuso 
di un'altra stanzetta i capi-corrente 
avevano concordato di assegnare al 
Centro (democristiani, socialisti e 
« indipendenti ») 44 consiglieri na
zionali; alla destra (solo democri
stiani) 11 seggi e 15 alle sinistre 

(che comprende comunisti, demo
proletari, Pdup, ecc. e ancora socia
li~ti) lasciando a ciascuna componen-
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te la possibilità di presentare solo 
due candidati in più del previsto: i 
due della sinistra sono stati entram
bi eletti e cosi il nuovo Consiglio 
Nazionale delle Acli è composto <la 
41 di « Autonomia e unità » (cosl 
denominata la corrente di Centro), 
da 12 di « Iniziativa di base,. (de
stra) e dai 17 della componente di 
sinistra denominata « Per una svolta 
politica, per una nuova unità delle 

Acli ». A questi settanta consiglieri 
eletti dal Congresso vanno aggiunti 
i 34 eletti dalle delegazioni regionali 
ed il delegato di Gioventù Aclista 

Un altro momento congressuale 
va segnalato ed è la relazione con 
cui il Congresso, durante la relazio
ne del presidente uscente Domenico 
Rosati, ha accolto la notizia delle 
dimissioni di Leone: uno scroscian
te applauso ed evidente soddisfa
zione. Su questo comportamento del 
Congresso si è soffermato Rosati in 
sede di replica. Ha detto che tale 
reazione non può essere considerata 
« soltanto il segno di una reazione 
emotiva o peggio qualunquistica, 
perché si è ritirato un uomo del 
potere, da tempo discusso, e che 
non riusciva più a camminare politi
camente con il Parlamento e con il 
Paese » bensl « come l'espressione 
di un desiderio di pulizia, di tra
sparenza, di rifiuto di aggiusta
menti e compromessi deteriori nel
le r.:elte degli uomini che debbono 
ricoprire le massime cariche dello 
Stato». «Un segnale questo - ha 
aggiunto Rosati - che vale per ii 
passato, ma vale soprattutto per le 
scelte che il Parlamento si accinge 
e compiere ». 

Rosati ha chiesto altresl « che il 
nuovo Presidente della Repubblica 
si impegni a garantire il corso del
la legislatura, scoraggiando fin dal
l'inizio i tentativi di ricorso allo 

scioglimento anticipato delle Came
re, che ci sono stati, e che si ripro
durranno nelle prossime settima-
ne». • 

33• congresso del pri 

Avviato il 
"dopo La Malta,, 

di Claudio Lobello 
• 

• La sua effettuazione è stato l'u
nico vero travaglio interno del 33• 
Congresso Nazionale ·del Partito 
Repubblicano Italiano: dapprima 
ritardato per la crisi di governo del 
gennaio-marzo; poi rinviato all'ulti
mo istante per il sequestro di Aldo 
Moro; infine al terzo tentativo il 
congresso repubblicano si è potuto 
svclgere all'EUR, ma « distratto » 

dalle sopravvenute dimissioni di 

Giovanni Leone. Per cui l'eco della 
33• assise nazionale del piccolo 

ma attivissimo PRI, rifletteva all'e· 

sterno e sui quotidiani soprattutto 

le alterne voci sulla candidatura di 

Ugo La Malfa alla massima carica 

dello Stato: il presidente dd PRI 

corre o non corre? E' vero che l'Ugo 

nazionale ha in Giovanni Spadolini 

un concorrente per la candidatura 

repubblicana al Quirinale? 

Eppure non è stato un congres

so scarso di novità anche se vanno 

ricercate nelle sfumature che tut· 

tavia non sono poche a ben guar

dare. Intanto c'è l'annuncio del 

«distacco», dopo mezzo secolo, di 

Ugo La Malfa dall'impegno militan

te. Un « distacco » tattico per me

glio preparare il lancio· di La Malfa 

al Quirinale, ponendolo (e l'uomo 

ne ha bisogno a dire il vero) fuori 

dalle beghe quotidiane? Oppure I' 
avvio effettivo del ritiro dell'anzia

no, ma ben po1·tante, leader? 

Lo scarabocchio autografo delle 

iniziali d1 La Malfa che sovrastava 

il congresso, al posto della tradizio

nale foglia d'edera, fa pensare che 

pur nella continuità del pensiero la

malfiano, il PRI è entrato in una 

fase di transizione. E vero che La 

Malfa è rimasto presidente del par

tito. E' vero che Biasini - l'uomo 

tranquillo di un partito fin troppo 

agitato - è stato riconfermato se

gretario del PRI. Ma due fat~i fan

no pensare a qualcosa di transito-
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Da s1111stra: LA Malfa, Spadolini, Zaccagnini. 

rio fra i repubblicani, a qualcosa che 'feria, una sorta di ufficio politico, 
in genere accade quando si passa che affiancherà Oddo Biasini « per 
da una fase ad un'altra. dare maggiore collegialità alla ge-

11 primo sintomo è il virtuale stione del partito». E' evidente che 
unanimismo interno poiché la mo- questo organismo non sarebbe con
zione di maggioranza capeggiata da ctpibile a fianco di Ugo La Malfa la 
La Malfa-Biasini, ha ottenuto il cui gestione monolitica del PRI è 
93,43% dei voti congressuali pari ormai una certezza storica e innega
a 179 .426 iscritti; mentre la mino- bile. .. 
ranza di destra guidata da Bucalos- Se queste sono le novità, e di 
si appena il 6,57% pari a 12.623 non poco conto, interne al PRI che 
iscritti e soli sette posti sui 110 del finora si è identificato totalmente 
Consiglio Nazionale. Questa vastis- nel suo leader ultrasettantenne, al
sima maggioranza raccoglie tutte le la tribuna congressuale dell'EUR si 
tendenze e in particolare il centro, il sono però anche sentiti toni insoli
centro-sinistra e la sinistra, lascian- ti, prudenti allusioni, qualche ae
do all'opposizione (irriducibile, an- cenno teso a correggere cautamente 
che per questioni locali) la destra. Ja linea che il PRI si è assegnato dal 
Quindi, oltre a identità di vedute 20 giugno 1976. Intonazioni in uo
sulla strategia generale (patto so- mini di spicco della maggioranza (e 
ciale, politica dei redditi, governo non del gruppo Bucalossi) più cen
di solidarietà nazionale) lbattenuar- triste. Il PRI si appresta a una ret
si dei distinguo interni la~cia sup- tifica, più che a una inversione, del 
porre che tutti si sentono in gara proprio atteggiamento.ritenuto da di-

. per il «dopo La Malfa ». versi oratori del 33• congresso trop-
. Il secondo fattore che fa suppor- po sbilanciato a sinistra verso il 
re a un «distacco » reale anche se PCI ? Alcuni discorsi, fra i più au
~rogressivo - lentamente progres- torevoli, Io lasciano supporre. o so
sivo - di Ugo La Malfa, è la co- spettare. 
stituzione di un comitato di segre- C. L. 
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gestione pubblica 
del territorio 

Il potere aziendale 
alla conquista 
delle autonomie locali 
di Marcello Vlttorlni 

e La crisi ecopomica, il modo elu
sivo con cui essa è stata affrontata 
dai successivi governi e da coloro 
che detengono il potere economico 
reale, gli stessi provvedimenti anti
crisi, adottati in tempi successivi 
in maniera generalmente affrettata 
e casuale, hanno riproposto in ter
mini drammatici il problema del 
« governo del territorio », cioè di 
una sua efficiente pianificazione e 
gestione da parte degli organismi 
elettivi istituzionalmente compe
tenti. Problema che è stato eluso 
nei trenta anni dello « sviluppo » 

distorto e fragile in cui il territorio 
stesso è stato oggetto di rapina, di 
speculazione, di consumo dissennato 
ed in cui le trasformazioni del tessu
to insediativo e produttivo hanno 
creato tensioni sociali violentissime. 
Alle quali si è sistematicamente ri
sposto seguendo tre indirizzi, assolu
tamente inefficienti ma di sicuro ef
fetto d _magogico ed elettoralistico: 
quello della « pianificazione per 
stanziamenti », quello delle pseudo
riforme istituzionali e quello dell' 
efficientismo burocratico aziendale. 

Alla degradazione della organiz
zazione del territorio, alla inade
guatezza dei servizi e delle infra
strutture, alla sempre maggiore e
saltazione degli squilibri, si ri
spondeva con provvedimenti di set
tore (piano ferroviario, piano INA
Casa, piano dei porti, piano ospe
daliero, piano agricolo alimentare, 
piano delle autostrade, piano dode
cennale del Mezzogiorno, ecc.) che 
si limitavano a stanziare cifre di 
entità tale da colpire la fantasia dei 
cittadini, senza tuttavia precisare 
priorità ed interrelazioni delle ope
re da realizzare e senza precisare l'! 
modalità tecnico-economiche che a
vrebbero dovuto garantire l'ultima-
7ione e la utilizzazione delle ope
r-'! stesse. I risultati della « pianifi
cazione per stanziamenti » sono sot
to gli occhi di tutti: l'Italia è di
ventata un cimitero di opere incom-
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piute e nessuno è m grado di for
mulare un attendibile bilancio - in 
termini economici e sociali - dei 
miliardi spesi o sperperati. Tanto 
più che, secondo il mito dello « svi
luppo indefinito e polarizzato » 
erano privilegiati quasi esclusiva
mente interventi di grande mole, 
imposti dalle esigenze del capitali
smo aziendale che trovava nuove 
occasioni di lucro speculativo nel re
cupero del meccanismo della « con
cessione», i cui fasti e nefasti ave
vano fortemente condizionato la na
scita dello Stato unitario e il pe
riodo della paleo-industrializzazione: 
la vicenda autostradale è soltanto 
l'esempio più macroscopico di un 
modo di operare che ancora oggi è 
in auge ed alimenta clientele (tutte 
democristiane), sprechi, prevarica
zioni. 

Pseudo-riforme come 
tranquillanti sociali 

Naturalmente quando le tensioni 
sociali esplodevano con violenza 
(come avvenne nel '68 e nel '69), 
le promesse (destinate in larga mi
sura a rimanere tali) della pianifica
zione per stanziamenti, non basta
vano più. Ed allora si utilizzavano 
le pseudo-riforme istituzionali, co
me tranquillanti sociali, riuscendo 
cosl a distogliere l'attenzione e la 
mobilitazione popolare dai proble
mi reali, che rimanevano irrisolti e 
si incancrenivano sempre più. I pro
blemi della montagna, della piani
ficazione e gestione del territorio, 
della salute pubblica, dell'agricol
tura, delle grandi città ingovernabi
li (che, nel loro processo di ipertro
fica espansione, generavano sempre 
più rifiuto e violenza), della ormai 
incontrollabile gestione dei traspor
ti pubblici e delle attrezzature di 
rete, si manifestavano in forma sem
pre più drammatica, ma certamen
te essi non potevano e non possono 

essere avviati a soluzione semplice
mente istituendo nuovi organismi 
(comunità montane, comprensori, 
unità socio-sanitarie 'locali, distretti 
scolastici, circoscrizioni, consorzi 
di bonifica, consorzi intercomunali 
di servizio, ecc.), intesi come sedi di 
partecipazione, senza inquadrarli in 
una precisa ed unitaria struttura isti
tuzionale e, soprattutto, senza dotar
li di adeguati strumenti finanzia
ri e tecnico-amministrativi, indispen
sabili per un reale ed efficace pro
cesso di partecipazione. 

Ma il tranquillante sociale ha 
funzionato: le forze politiche e sin
dacali e le stesse collettività locali 
hanno infatti concentrato tutta la 
loro azione e la loro capacità inven
tiva sulla creazione dei nuovi orga
nismi, sulle loro competenze, sui 
meccanismi elettorali, sulla distri
buzione di sedie e sgabelli: le pol
trone erano altrove ed erano rutte 
saldamente occupate da anni. Anche 
in questo caso il risultato è sotto 
i nostri occhi: la « partecipazione 
tradita» si è ripiegata su se stessa 
(come dimostrano le vicende recen
ti dei distretti scolastici) e le ten
s1om sono riemerse, ingigantite, 
mentre i nuovi organismi rendevano 
ancora più inefficiente una strut
tura amministrativa volutamente 
condannata alla paralisi progressiva 
e all'esercizio di attività meramen
te rappresentative, che spesso si ri
ducevano alla ciclica - e seD:"pre 
più stanca - ripetizione della lii.ur
gia elettorale. 

Infatti la crisi degli Enti locali 
è stata voluta e perseguita siste
maticamente: la struttura ammini
strativa italiana, caratterizzata dal
la polverizzazione dei comuni mi
nori e dalla elefantiasi delle città 
più grandi, dalla indeterminatezza e 
casualità • delle competenze delle 
Province, dal mantenimento di con
trolli burocratici inefficaci ma pa
ralizzanti, non è stata, per lunghi an
ni, minimamente adeguata al quadro 
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dello « Stato delle autonomie loca
li » disegnato dalla Costituzione. An
zi la inefficienza sempre maggiore 
dei Comuni - che si aggiungeva 
a quella dello Stato - è stata il 
pretesto per consentire durante gli 
ànni '50 alla Democrazia cristiana, 
ormai saldamente insediata al po
tere, di affidare competenze ~ ri
sorse che spettavano agli organismi 
elettivi, sia a una serie di nuovi 
enti, anomali rii.petto al quadro 
istituzionale e saldamt>nt·· : :mtrol
lati dalla OC, sia ad un sistema 
aziendale, privato e pubblico, ca
ratterizzato da una efficienza di gran 
lunga inferiore alla voracità ed alla 
acquisizione di privilegi. 

Tante nuove Leggi 
per non cambiare nulla? 

Fino agli ultimi anni questo mec
canismo era bene o male sostenuto 
da alcuni miti e da alcuni fatti: fra 
i primi basti ricordare il mito effi
cientista degli Enti di Stato e del
l'IRI (che, fra l'altro, si erano con
quistati l'appoggio delle forze sin
dacali e di sinistra per la loro mag
giore disponibilità alla trattativa) e 
fra i secondi assumeva particolare 
importanza la inadeguatezza del 
quadro istituzionale e legislativo, ri
tenuta causa principale dell'ineffi
cienza degli organismi· elettivi. Tut
tavia nessuno, per lunghi anni, mi
se mano all'indispensabile rinnova
mento delle leggi e delle istituzioni. 

Con la crisi economica e con l' 
esplosione degli scandali del r~gime, 
il meccanismo suddetto si inceppa 
irrimediabilmente: i problemi non 
risolti si ripropongono violente
mente e, p!r un breve momento, 
sembra addirittura che i responsa
bili della disamministrazione e dei 
malgoverno siano chiamati al « red- _ 
de rationem ». Ma rapidamente 
questa giusta esplosione di rabbia 
- e di coscienza - popolare e 
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gestione pubblica 
del territorio 

sindacale, viene incanalata nella 
tranquilla palude delle « larghe inte
se », delle « maggioranze program
matiche,., della «non sfiducia». E 
la classe di governo - quella di 
sempre - scopre che è molto più 
agevole discutere ed approvare nuo
ve leggi, piuttosto che affrontare, 
in un quadro operativo unitario, 
fatti e problemi ormai incancreniti. 

Cosl, nel breve volgere di pochi 
mesi, vengono approvate norme di 
cui si parlava da anni senza riuscire 
neanche a portarle all'esame del 
Parlamento: con la definizione delle 
competenze di Regioni e Comuni 
(legge 382 e D.P.R. n. 616), lo Sta
to centrale rinuncia alla manovra 
di strumenti che fino a poco prima 
difendeva con le unghie e con i den
ti; con la nuova legge sull'uso dei 
suoli sembra che si possa eliminare 
lo sfruttamento speculativo della 
città e del territorio; con la nuova 
legge per il Mezzogiorno sembra 
che si possa riuscire a rompere la 
struttura vice-reale e clientelare 
della Cassa; con la nuova legge della 
finanza regionale sembra che si pos
sa avviare il risanamento della fi. 
nanza locale; con la nuova legge sul
la riconversione industriale sembra 
che si possa avviare a risanamento 
la sconquassata struttura produtti
va italiana; con la nuova legge sulJ' 
occupazione giovanile si spera di di
sinnescare la carica di violenza de
rivante dal mancato soddisfacimen
te delle giuste esigenze di occupa
zione delle nuove leve del lavoro. 

Nella realtà ben poco cambia: l' 
unica novità è che ormai gli Enti 
locali non hanno più l'alibi della 
inadeguatezza delle leggi e che essi 
sono penaiito costretti ad assumersi 
responsabilità vecchie e nuove, sca
ri...andooe il Governo centrale ed 
avallando la sua comoda propen
sione a diventare « arbitro ,. dello 
scontro sempre più violento fra ·le 
parti sociali, gli Enti locali e gli or
ganismi separati. 
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I partiti di sinistra, dopo aver sa
lutato, con un certo eccesso di sod
disfazione e di trionfalismo, l'entra
ta in vigore di leggi certamente non 
perfette ma studiate con il loro de
terminante contributo, si ritrovano 
adesso di fronte alla enorme dif
ficoltà di dare attuazione alle leggi 
stesse e sono costretti a fare i con
ti con lo sfascio della pubblica am
ministrazione centrale e locale, con 
la assoluta carenza di elaborazione 
- e di coscienza - in materia di 
« gestione pubblica » della città e 
del territorio. Ci s1 rende conto, 
sia pure con enorme ritardo, che per 
un « nuovo modo di governare » 
non bastano « le mani pulite ». né 
basta l'impegno ad amministrare con 
oculatezza. 

Certamente occorrono ancora nuo
ve leggi ed occorre perfezionare ul
teriormente il quadro istituzionale, 
ma è ormai indilazionabile attuare 
le leggi vigenti, con una coerenza di 
comportamenti che troppo spesso 
manca nelle stesse amministrazioni 
di sinistra, invischiate in una poli
tica che rischia di confond!!re, in un 
incomprensibile groviglio, la giu
sta necessità di non provocare lo 
scontro all'interno delle masse popo
lari, con meno nobili tendenze a co
prire vecchie e nuove responsabilità 
e ad assicurarsi il consenso di tutti, 
su tutto. 

M. V. 

scuola media superiore: 
una riforma da costruire 

Troppa cultura 
per un Ministro 

di Giorgio Rlcordy 

e La riforma della scuola media 
superiore ha definitivamente supe
rato il primo giro di boa ottenen
do la sua formulazione completa 
dalla Commissione Pubblica Istru
zione della Camera. Entro quest'an
no, stando agli impegni del Gover
no, dovrebbe ricevere l'approvazio
ne dei dtputati e dei senatori ed 
entrare cosl nella fase di attuazio
ne. Se ne parlava da oltre un de
cennio, durante il quale i ritardi e 
le tensioni hanno avuto tutto lo 
spazio per ingigantirsi ed esplode
re in episodi di varia gravità: dal 
movimenco per il sei politico, che 
ha richiesto la mobilitazione di tut
te le organizzazioni giovanili dei par
titi di sinistra per essere frenato, 
alle numerose violenze che, duran
ce l'ultimo anno scolastico, sono sta
ce perpetrate ai danni di studenti e 
professori. Nel frattempo sempre 
più numerosi sono diventati i geni
tori, anche progressisti, che prefe. 
riscc.no orientarsi verso le scuole 
private, mentre sempre più privo di 
sbocchi di lavoro appare l'orizzonte 
di questi giovani che a diciotto an
ni escono dalle scuole con un diplo
ma del quale generalmente non si 
sa cosa fare. 

La nuova legge. ovviamente, non 
pretende di risolvere problemi che 
riguardano l'insieme dell'assetto 
strutturale della società, ma è orien
tata verso una sostanziale unifica
zione dei corsi di studio e verso una 
maggiore adesione dell'ordinamen
to scolastico alle esigenze intellet
tuali e professionali contemporanee. 

Elevando l'obbligo scolastico a 15 
anni, la nuova media superiore unifi
cata prevede un primo anno comune 
a tutti i ragazzi forniti di licenza me
dia. I successivi tre anni sono arti
colati su quattordici indirizzi diffe. 
renti, progressivamente più accen
tuati, raggruppabili nelle quattro 
are~ fondamentali (artistica, umani
stica, scientifica ed economico-socia
le ). L'ultimo anno è destinato ad 
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approfondire la specializzazione nel-
1 'indirizzo prescelto, integrando lo 
studio teorico con esperienze prati
che di lavoro. A questi caratteri va 
aggiunto quello, fondamentale, che 
prevede la scuola come struttura in
tegrata al territorio, aperra ad esi
genze culturali della popolazione, e 
la possibilità di rientri scolastici an· 
che da parte di chi avesse preceden· 
temente abbandonato i corsi. 

Ai caratteri di unitarietà e di sal
datura tra scuola teorica e prassi 
lavorativa, di per sé tali da qualifi
care questa ipotesi di scuola come 
avanzatissima nel panorama occiden
tale, vanno tuttavia .portate una se
rie di considerazioni che abbiamo 
cercato di approfondire con alcuni 
specialisti della materia. 

Lo sc11.r1.inamento 
delle istituzioni scolastiche 

« La crisi che si è manifestata in 
forme evidenti alla fine degli anni 
'60, - afferma il deputato comu
nista Raichich, membro della com
missione parlamentare che ha ap
provato la legge - ha trasformato 
tutte le scuole secondarie in scuo
le-ponte per l'Università, accentuan
done perciò il carattere di luogo do
ve si cerca di fuggire dal lavoro pro
duttivo e gonfiando, di conseguen
za, quel fenomeno che oggi è dram
matico, della massa di laureati disoc
cupati e di un terziario sovrabbon
dante e sqqalificato nello stesso 
tempo con tutte le disfunzioni che a 
ciò sono connesse. Quello che ci sia
mo sforzati di fare è di costruire 
una scuola che sia un intreccio mol
to stretto tra una formazione cul
turale e una formazione professiona
le: facendo in modo, cioè, che non 
ci siano più scuole di pura cultura 
da un lato, e scuole di gretta pro
fessionalità dall'altro». 

Non poche perplessità in propo
sito sono sollevate dal segretario 

nazionale della CGIL-Scuola Bene
detto Sajeva: «Noi tendiamo a fare 
una scuola il più possibile unificata 
e che abbia al suo interno due assi: 
uno culturale-politico, l'altro tecno
logico-scientifico. Ma siamo in gra
do - si chiede il sindacalista - di 
garantire mediante questa imposta
zione e con il supporto di un sem
plice anno di prolungamento dell'ob
bligo (del quale, fra l'altro, non è 
ancora ben chiaro il carattere di an
no conclusivo per tutti coloro che 
abbandoneranno la scuola) alla gran
de massa dei lavoratori l'immissio
ne in attività di lavoro con un suffi
ci~nte bagaglio di preparazione pro
fessionale? Il grosso rischio è che 
questo non accada, e che si scari
chi sulle Regioni l'onere di qualifi
care professionalmente gli studenti 
con i corsi appositi previsti dalla 
legg~ quadro sulla formazione pro
fessionale. In questo caso questa ri
forma finirebbe col rivelarsi ad uso 
e consumo di quei ceti medi che so
no alla ricerca di un titolo di stu
dio medio-alto e prevedono la pro
secuzione degli studi nelle Univer
sità ». 

Della realtà di questi rischi sono 
consapevoli anche i legislatori, tut
tavia il deputato socialista Bar
tocci, anche lui, come Raichich, 
membro della Commissione Pubbli
ca Istruzione della Camera, sottoli
nea la necessità di un momento 
preprofessionalizzante: « Ai fini del 
futuro lavoro - dice Barrocci - il 
ruolo della scuola secondaria supe
riore dovrà essere quello di aiutare 
il giovane ad orientarsi, a indivi
duare consapevolmente le proprie 
attitudini, anche attraverso esperien
ze pratiche dell'attività professiona
le, però in un quadro globale di 
stimoli e di orientamenti, che cer
tamente il corso di preparazione pro
fessionale specifico non potrebbe 
consentirgli». Anche nelle parole di 
Bartocci, quindi, è presente la con
vinzione che elemento fondamentale 
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della riforma è la saldatura tra for
mazione culturale e introduzione nel 
mondo del lavoro. Ma quale lavo
ro? La crisi economica cui ha fat
to riferimento anche Raichich ha 
giocato un ruolo non secondario 
nello scardinamento delJe istituzio
ni scolastiche, allargando a dismisu
ra la disoccupazione giovanile; per 
queste ragioni è indispensabile allar
gare il discorso. 

Il collegamento 
con il mondo del lavoro 

Tullio De Mauro, ex assessore re
gionale alla Cultura, professore uni
versitario a Roma, linguista, una del
le personalità di maggiore spicco, in 
Italia, tra quanti operano nel set
tore dell'educazione: « Una riforma 
della scuola superiore non può non 
essere strettamente collegata con I' 
elaborazione di un piano comples
sivo di sviluppo della società. In
fatti, mentre per la scuola dell'ob
bligo un risultato importante è 
quello di ottenere una scolarità del 
100 per cento (e ne siamo ancora 
troppo lontani!), per le medie supe
riori non possiamo limitarci ad un 
risultato di ampliamento della sco
larità; dobbiamo bens} porci una do
manda: quanti ragazzi, e perché, 
e in funzione di quali necessità, noi 
vogliamo portare al compimento del
la scuola media superiore? La ri
sposta non può contenerla una leg
ge sull'ordinamento della scuola, ma 
fa parte di una risposta molto più 
ampia, che può essere data ad una 
serie di domande di Piano ». 

Un impegno in questa direzione 
è testimoniato anche dalla contestua
lità con cui l'iter di altre leggi sta 
procedendo accanto a quella della 
media superiore: la legge sulla for
mazione professionale, che è poi il 
tardivo adeguamento dell'istituto 
regionale ai compiti che gli sono 
propri, la riforma universitaria, che 
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al Senato sta affrontando ostacoli 
tutt'altro che facili. 

D'altra parte il collegamento con 
il lavoro - di cui già si è detto -
e quello con le Università sono ca
ratteri senza i quali la scuola me
dia diventa una realtà isolata e pri
va di significato. E' la situazione 
attuale, ed è la ragione profonda di 
tanto malessere. Malessere al qual:! 
si accompagna, poi, una diffusa sfi
ducia, sia tra gli studenti che tra 
gli insegnanti. E' ancora Bartocd 
che ricorda come, all'interno del 
mondo della scuola, sia c1 ~sciuta 

-negli anni una ,. culturii della rifor
ma », ma, aggiunge il deputato so
cialista, « troppo tempo è passato, 
troppi discorsi si sono fatti, troppe 
modifiche hanno subito gli orienta
menti iniziali: alla fine anche la 
speranza di chi credeva nella rifor
ma è risultata in molti casi logorn
ca, sicché adesso, nel momento in 
cui sembra vicina l'attuazione della 
nuova legge, molti prendono da es
sa una sorta di distanza, quasi ad 
evitarsi un'ulteriore delusione ». 

Due opposte posizioni 
da combattere 

Sullo stesso argomento Raichich 
riferisce le impressioni derivanti da 
una serie di contatti recenti avuti so
prattutto con insegnanti: •Ci tro
viamo di fronte, prevalentemente, a 
due posizioni in certo qual modo 
divaricate, tutte e due rispettabili, 
ma tutte e due da combattere: la 
posizione di coloro che sostengono 
;:he la legge rappresenta un proces-
30 di pura razionalizzazione dell'esi
~tente e che dunque il gioco non 
vale la candela, e la posizione di chi 
vedt> nella legge uno sconvolgimen
to, o, comunque, un passo più h.m
go della gamba. Occorre quindi ri
condurre queste posizioni ad un at
teggiamento di impegno da parte dei 
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docenti, anche perché dopo la leg
ge, la riforma è tutta da fare: in
fatti più· che sulle spalle del Parla
mento, è sulle loro spalle il com
pito di farla vivere ». 

Sono circa duecentomila questi 
lavoratori della scuola che dovranno 
« far vivere » la riforma, e un ter
zo di essi è fuori ruolo. Guadagna
no stip:::ndi che, nei casi migliori, 
non raggiungono il mezzo milione 
mensile per dodici mesi all'anno, e 
a Natale ricevono una gratifica che 
ammonta a circa un terzo dello sti
pendio abituale. Si tratta in preva
lenza di personale femminile, appar
tenente a quei ceti medi che, a zone 
di estrema vitalità culturale, politica 
e sociale, affiancano ampie sacche 
di qualunquismo e di oscurantismo. 
Una categoria maltrattata sul piano 
r, tributivo, frustrata sul piano pro
fessionale, sottoposta alla tenaglia 
di regolamentazioni obsolete e impo
sizioni culturali proprie dell'Italia 
fascista da un lato, e, dall'altro, 
delle perentorie e mal controllabi
li richieste di masse studentesche 
sempre più insofferenti per inadem
pienze di fronte alle quali gli inse
gnanti si trovano in massima parte 
impotenti. 

La legge di riforma prevede per 
i docenti corsi di riqualificazione e 
di aggiornamento, ma, allo stato at
tuale delle cose, non sembra che il 
problema del corpo insegnante sia 
risolvibile soltanto a questo livello. 
Sajeva ricorda lo scompiglio che 
portò tra i docenti il rinnovamento 
della scuola media inferiore: « In 
quell'occasione il Ministero non fe
ce nulla per dare agli insegnanti 
strumenti idonei ad aggr~dire con
sapevolmente le nuove problemati
che che la riforma introduceva. Li 
ha abbandonati a se stessi. Cosl ab
biamo avuto questo tipo di rispo
sta: alcuni si sono basati sulle pro
prie forze, altri hanno cercato il con· 
fronto, altri ancora sono rimasti an
corati a schemi culturali di tipo 

estremam~nte tradizionale. Cosl che 
moltissimi professori di scuola me
dia sono letteralmente fuggiti in al
tri tipi di scuola, sentendosi declas-

-sati dal tipo di insegnamento che, 
nella nuova scuola media, sarebbe
ro stati costretti a praticare. Qual
cosa di simile potrebbe accadere an
che con fa riforma delle superiori, 
se non si provvede in tempo e con 
la necessaria energia ». 

Centralità della concezione 
del pluralismo 

La • levata di scudi delle "vesta
li della scuola" » al momento della 
riforma d<:lla media inferiore, è ri
cordata in chiave di ammonimento 
anche da Raichich, il quale sottoli
nea che non bastano corsi di aggior
namento e di riqualificazione, ma 
che • va ristabilito quel cordone che 
collegava la scuola media con le 
università » come elemento indi
spensabile perché la ncerca e le 
elaborazioni che nelle università si 
svolgono si travasino nei livelli più 
bassi dell'istruzione, e perché le 
esperienze didattiche e culturali che 
si realizzano nelle medie trovino 
ricettività negli ambiti di cui pos
scno ottenere maggiori approfondi
m~nti. La complessità dei meccani
smi che devono muoversi per ren
dere operante la riforma, è soprat
tutto di pertinenza dell'apparato mi
nisteriale al quale un'abbondante 
massa di deleghe (troppo abbondan
te e troppo imprecisa, secondo alcu
ne valutazioni) attribuisce il com
pito di regolamentarne l'applicazio
ne. L'esperienza fin'ora non legitti
ma in proposito nessun ottimismo. 
Enzo Bartocci afferma: « Se in Ita
lia riforme del sistema scolastico 
non ci sono state fin'ora, è proprio 
perché l'es~cutivo, e ciò che esso sto
ricamente ha rappresentato in questi 
trent'anni, in termini politici e bu
rocratici, è stato un esecutivo che 
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non ha creduto nelle riforme; un 
esecutivo che le ha, anzi, sostanzial
mente boicottate, che ha visto nel 
sistema scolastico un sistema essen
zialmente da controllare, più nell'in
teresse della struttura privata che 
in quello della grandissima maggio
ranza dei cittadini i quali chiedono, 
invece, un'organizzazione pubblica 
della scuola, capace di essere mo
mento di cultura viva, momento di 
crescita, di partecipazione e di di
battito». Il discorso di Bartocci 
poggia sulla centralità, anche nel set
tore della scuola, della concezione 
del pluralismo. « Occorre - incal
za Bartocci - chiamare i soggetti 
con nome e cognome: la Democrazia 
Cristiana ha una concezione del plu
ralismo di tipo particolare, per cut 
tende sempre al consolidamento dei 
vari centri di potere aggregati in 
torno ad un tradizionale potere co
stituito. Cosl la scuola diventa un 
momento in cui la formazione ha 
lo scopo di perpetuare il consenso 
ideolo~icamente indirizzato verso 
modelli prefabbricati ». 

Il ministro della Pubblica Istru
zione Pedini, commentando la rifor
ma, ha scritto sul Popolo del 15 giu
gno scorso: « Il giugno '78 ci trova 
sull'impalcatura dell'architettura del
la nuova scuola. Speriamo ci assi
sta la saggezza utile a definire rifor. 
me che poggiando sulle fondamenta 
solide dell'antico non sostituibile 
umanesimo della nostra cultura sap
piano proiettarsi con decisione sul 
futuro dt una società umana ricca 
di novità e di proposte ma nella qua
le occorre ricomporre in termini 
costruttivi il rapporto tra scienza e 
umanesimo, coscienza nazionale e 
cosmopolitismo ». A quanto pare 
rutto lascia prevedere che riforme e 
innovazioni avranno molti ostacoli 
da superare. 

( l - continua) 
G. R. 
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I difficili 
equilibri interni 
di Magistratura 
democratica 
di Giovanni Placco 

• Poco più di un anno è trascorso 
d.ilfa conclusione del congresso ri
minest di Magistratura Democrati
ca, del quale diffusamente si è o.:
cuparo l'Astrolabio n. 9 del 14 mag
gio 1977: a commento finale di qucl-
1 'assise, che più di ogni altra prece
dente aveva ottenuto vasta eco Ji 
stampa, si osservava che certamen
te era stato scongiurato dal congres
so il rischio di inventare parole ido
nee ad una fittizia unità apparenie 
per coprire sostanziali dissensi di po
sizicni politiche di fondo; ma che 
analogo rischio si era trasferito al

.l'interno della mozione di maggio
hanza, dato il prevalere di un'erero
genea aggregazione di consensi in
terno ad un 'ipotesi strategica cuna 
costruita sull'asse di una pretesa 
sconfitta storica del movimento opè· 
raio e popolar.:! di fronte al disegno 
di ristrutturazione capitalistica in
terna ed internazionale. 

Al momento attuale il movimento 
dei giudici di sinistra è infatti scos
~o da tensioni interne che mmac
dano di sfociare in gravi lacerazio
ni, essendo divenuta sempre più dif
ficile una guida unitaria degli organi 
dirigenti, capace di mediare le spin
te centrifughe delle varie componen
ti confluite nella maggioranza di Hi
mini o schierate all'opposizione. 

E' noto che in M.D. coesistono 
filoni ideali di varia materia, la cui 
convivenza ha sempre avuto gli ovvi 
alti e bassi propri di ogni organi
smo non perfettamente omogeneo 
dal punto di vista dell 'ispirazion..: 
ideologica delle singole parti; co
munque, assorbiti gli effetti delb 
scissione moderata all'indomani del
la strage di Milano, fino a che I.i 
comune scelta di sinistra aveva assi · 
curato a M.D. una collocazione di 
antagonismo rispetto ad assecti ed 
indirizzi politici-istituzionali domi
nami, né dissensi né divergenze in
terne su specifiche o più generali 
questioni, in ragione della maMiore 
o minore accentuazione dell'antago. 

nismo, avevano potuto impedire me
diazioni e sintesi unitarie delle va
rie tendenze nel corso della gestione 
politica del movimento, che nel suo 
insieme si riconosceva come compo
n::.nte essenziale della sinistra ita
liana nella sua complessiva articola
zione. Nei congressi precedenti di 
Roma, Firenze e Napoli, degli anni 
1971·1973 · 1975, le alterne vicen
de della dialettica interna non ave
vano mai portato, come invece a Ri
mini, a contrapposte mozioni finali. 
Il gruppo aveva sostanzialmente da
to risposte unitarie alle provoca
zioni della storia: dall'ondata repres
siva del 69-70 allo sfortunato tenta
tivo di referendum abrogativo dei 
reati politici e sindacali del 1971; 
dall'incriminazione di Marrone, e 
poi di Petrella, Ramat, Barone e De 
Marco per il noto discorso di Sar
zana sui magistrati « servi dei pa
droni » alle reprimende dei procura
tori generali e relativi procedimenti 
disciplinari; dalle contestazioni pub
bliche della giustizia ufficiale alle 
elezicni del C.S.M nell'anno del
la svolta a destra ed alla conseguen
te gestione monopolitica del poter~ 
da parte del gruppo associativo di 
destra; dalla lotta per la riforma 
elettorale e la nuova composizione 
del C.S.M. allo sforzo di rompere 
l'isolamento associativo e bloccare 
i tentativi di criminalizzazione; dal. 
l'impegno sui grandi temi di rifor
ma di apparati, strutture e valori 
della giustizia agli specifici interven
ti di denuncia delle storture giudi
ziarie e via dicendo. 

Necessità di im 
recupero unitario 

Con l'avvento della prospettiva 
di una compartecipazione della clas
se operaia alla direzione politica na
zionale, in una situazione di oggetti· 
va incertezza di sbocchi ulteriori nel-
1' avanzata democratica della società 

italiana, non era facile per M.D. con
servare, pur nella salvaguardia del 
pluralismo interno, la complessiva 
unità precedente, che ora avrebbe ri · 
chiesro una sorta di riconversione 
dell'ottica puramente antagonista di 
un tempo: vano è rimasto il tenta· 
uvo fatto in tal senso a Rimini dal
la componente di ispirazione comu
nista, audace nel proporre il coin· 
volgimento del gruppo nell'operJ 
di risanamento istituzionale e ~O· 
ciale che condiziona ogni prospeui. 
va democratica e socialista della real
tà italiana, eppure prudente nella in
dividuazione del soggetto politico 
idoneo alla progressiva trasforma
zione degli assetti e indirizzi sociali 
ed istituzionali. 

La dirigenza di M.D uscita dal 
congresso di Rimini. nella consape· 

. volezza della necessità di un recupe
ro unitario reso vincolante dall'e· 
volversi della situazione politica gc· 
nerale, si è accortamente fatta carico 
degli aggiustamenti di tiro che, -pur 
nella fedeltà alla mozione approva
ta dall'eterogenea maggioranza. oc
correva i.ntrodurre nella gestione 
post-congressuale per dare forza al
la presenza di M.D. neJl'istituzione 
giudiziaria e nel dibattito politico 
più generale sui vari temi all'ordt
ne del giorno, dall'ordine pubblico 
alle riforme: si spiegano cosl i pas
si dei documenti programmatici in 
cui vengono attenuate le accentua
zioni del ruolo rigidamente anta· 
gonista del movimento, quali il ri
chiamo alla necessità di un « radicale 
sforzo » di elaborazione e diffusione 
di moduli di intervento giudiziario 
non ridotti a mere proposte di in
terpretazione alternativa; cosl la ri
cerca di controlli di talune forme di 
gestione del potere pubblico non 
semplicemente ispirati a « velleità 
di supplenza ma con l'intento d i ri
stabilire una corretta dialettica isti· 
tuzionale e partecipativa », atta a su
scit.ire più alti livelli di partecipa
zione popolare alla gestione delle 
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1smuziom m genere, ed anche di 
quelle giudiziarie; cosl ancora la ri
cerca « degli interlocutori e delle 
forze politiche, sindacali, sociali, di
sponibili per recepire i contributi 
di M.D. », o il passaggio dalla cri
tica e dal rifiuto della politica legi
slativa attuata o progeccaca ad un 
più impegnativo compito di inseri
mento della critica in un'ottica di 
proposta di « precise alternative », 
uscendo dall'inseguimento. del ìa 
« quotidianità ,> per darsi « uno sti
le di lavoro che esalti il momento di 
sintesi unificante » dell'Esecutivo 

·del gruppo. Da qui il recupero di va
lore dei momenti di confronto inter
no con le altre componenti ddla ma
gistratura, per la gestione dell' 
A.N.M. e del C.S.M.; e di civile 
confronto esterno con la sinistra, 
ed in particolare con la forza comu
nista, seguendo « un metodo di at
tenzione ai proc~ssi reali (anziché 
di analisi di intenzioni politiche) e 
di impegno in positivo sia sui pro
blemi della criminalità, sia, in gene
rale, sui problemi legislativi e giu
diziari attuali » . 

Una proposta 
11mbiziosa 

Venivano cosi a realizzarsi le con
dizioni per un relativo successo elet
torale in occasione della consulta
zione associativa, con M.D. in lieve 
aumento ( + 0,8%) nell'ambito di 
.m più generale spostamento a si~ 
oistra dell'elettorato associativo in 
ragione del + 4,4% della corrent~ 
di sinistra moderata di lmpeJlUO 
Costituzionale (vedasi Astrolabio 
n. 24 del 28-12-1977). 

Ancor più evidente è questo pro
cesso di recupero unitario in seno 
all'A.N.M., dove M.D. ha determi
nato la svolta di governo che ha 
isolato all'opposizione la destra as
sociativa di M.I., ed ha contribuito 

incisivamente nella piattaforma ri
vendicativa su cui unitariamente il 
sodalizio ha chiamato i magistrati 
allo sciopero dei prossimi giorni per 
finalità che trascendono i meri in
teressi corporativi. 

Le tentazioni 
della « Nuova Sinistra » 

Senonché, collateralmente a que
sta correzione di rotta a livello di 
organi dirigenti, si è venuta matu
rando una notevole insofferenza del
le componenti di M.D. che già a 
Rimini, ma soprattutto dopo, in re
lazione all'acuirsi delle dinrgenze 
politiche generali in seno alla sini
'Stra dal governo delle astensioni al
la nuova maggioranza, si sono carat
terizzate per la loro ispirazione alle 
posizioni politiche delle varie for
mazioni della nuova sinistra: in que
sta area sono diventate sempre più 
forti le tentazioni di una contrap
posizione frontale con la sinistra 
st?rica e soprattutto con il partito 
comunista, identificato ormai come 
l'ostacolo da abbattere per il trion
fo della rivoluzione. Nelle singole 
s~zioni locali controllate, spesso con 
metodi discutibili, dagli elementi 
dell'area estremista, si sono accen
tuati toni e motivazioni anticomuni
sti di certi documenti che, prenden
do spunto da specifiche occasioni di 
intervento critico, tendono a mette
re in discussione aperta, e con no
tevole carica di polemica politica 
generale, il ruolo stesso della forza 
comunista sulla scena politica na
zionale ed internazionale. 

In un estremo tentativo di con
trollare l'esplosione di possibili la
icerazioni insanabili, che mettereb
bero in crisi l'unità organizzativa del 
movimento, in occasione dell'ultimo 
Consiglio Nazionale il segretario Se
nese ha intelligentemente affrontato 
di petto il problema posto da uno 
scontro interno tra posizioni incon-
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ciliabili per il loro essere un riflcs· 
so di più generali tendenze politi
che conflittuali, criticando come im
produttiva ogni pretesa di fare di 
M.D. una sede di elaborazione po
litica globale, quasi a compenso -
per alcuni - della frustrazione de
rivante dall'impossibilità di soddi
sfacente identificazione in una qual
siasi formazione politica della sini
stra italiana; ed ha proposto, con 
molta sagg~zza, di accantonare sif
fatte tentazioni di un ruolo politico 
generale per esaltare invece un mag
gior impegno comune nello specifi
co della collocazione istituzionale do
ve è possibile ancora trovare momen
ti di intesa unitaria. Questa propo
sta, formalmente contraddittoria con 
la contraria linea di tendenza affer
matasi già al congresso di Roma nel 
1971 (nel quale l'esclusione del ca
rattere di movimento politico gene
rale era avvenuta con riferimento 
non tanto ai contenuti dell'analisi 
e della strategia del movimento, 
quanto piuttosto alla impossibile 
concorrenza elettorale con i partiti} 
era sostanzialmente ambiziosa, per
ché, evitando da un lato la propo
sizione di una nuova separatezza del 
giudice dalla società civile e politica, 
rilanciava dall'altro una diversa di
mensione della politicità della collo
cazione istituzionale ribaltandone i 
termini: e cioè compito del giudi
ce di M.D. non è quello di partire 
da valutazioni politiche generali per 
l'analisi specifica di singole solu
zioni· legislative o giudiziarie da as
sumere come esemplificazioni di una 
linea ricostruita in riferimento a 
quelle valutazioni, bensl partire dal
l'esame specifico dell'aspetto istitu
zionale degli interventi legislativi o 
giudiziari per confrontarli con le 
premesse costituzionali e garantiste 
ed esprimere consenso o critica a 
seconda deUa coerenza o meno con 
le stesse, salvo il diritto di ciascuno 
di esprimersi come militante di for
ze politiche esterne a M.D. -25 



i difficili equilibri interni 
di magistratura 
democratica 

Ambiziosa questa proposta perché 
in linea, purtroppo tardivamente, 
con il tentativo di riconversione di 
M.D. batruto a Rimini proprio per 
effetto del grande successo perso
nale ottenutovi da Senese con la sua 
suggestiva analisi di un disegno di 
ristrutturazione capitalistica int-erna 
ed internazionale non sufficiente
mente compreso e contrastato dalle 
forze storiche della sinistra ita
liana . 

Ovviamente la proposta Senese è 
stata rec.:pita dall'area estremista 
come riduttiva dell'impegno politico 
del militante di M.D., così che per 
non trovarsi spiazzato l'intero grup
po dirigente dell'Esecutivo si è tro
vato nella necessità di bilanciare lo 
squilibrio: ma vi ha male provvedu
to escogitando l'astensione su un 
dccumento in tema di ordine pubbli
co fortemente caratterizzato dalle 
posizioni estremiste . 

I contraccolpi di queste acrobati
che evoluzioni del gruppo dirigente 
di M.D. sono al momento ancora in 
corso di sviluppo: è sperabile che 
l'imminente Consi~lio Nazionale sap
pia trovare le vie per adeguare la 
linea politica della corrente ai tempi 
che cambiano, perché coerenza con 
il passato è soprattutto capacità di 
proporzionare at tempi la propria 
politica, non già una formale immo
bilità di passate proposizioni non 
più valide per l'oggi diverso. Su que
sta capacità sarà presto misurata la 
sopravvivenza dell'unità di M.D. 

G. P. 

parlamento europeo 

Le Dc sono unite 
ma non 
sulle scomuniche 
di Maurizio DI Giacomo 

• Lo scorso 25 aprile, mentre era 
in pieno svolgimento la tragedia di 
Aldo Moro, Il Popolo confinava, 
in ventottesima pagina, e mescolan
dola a un « messaggio di solidarie
tà » con la Dc italiana la nascita 
dell'Europaezsche democratiske U
nzon, riunitasi per l'occasione a Sa
lisburgo. Il quotidiano democristia
no avvertiva che l'Ude « raggruppa 
18 partiti di ispirazione democri
stiana, conservatori e di centro di 
quindici paesi del continente » e 
che «com'è noto la Dc italiana 
non ha aderito all'invito a parte
cipare all'Unione Democratica Eu
ropea». 

Tale rifiuto è stato motivato dal
la circostanza che il principale ani
matore dell'Ude è F.]. Strauss, no
to leader dei « Cristiano-sociali » 

(Csu) tedeschi ed oppositore accani
to del processo di distensione inter
nazionale. 

La mossa di Strauss appare desti
nata a introdurre un ulteriore ele
mento di frizione nel già problema
tico panorama dci partiti democra
tico-cristiani in Europa. Infatti. fra 
essi non è stata mai raggiunta un' 
unità sostanziale tranne che in oc
casione delle elezioni per il Parla
mento Europeo del giugno 1979. A 
questo scopo è decollato il 6 e 7 
marzo 1978, a Bruxelles, il Partito 
Popolare Europeo (Ppe) che racco
glie le Democrazie Cristiane di Ita
lia, Germania, Irlanda, Spagna, Mal
ta, Olanda, Belgio, Lussemburgo, 
Austria, Portogallo e finanche San 
Marino. E' un complesso di 42 mi
lioni di voti ma che, dietro l'unità 
della « piattaforma elettorale ». na
sconde le realtà le più diverse e 
contrastanti. 

Questa diversità ha fatto sl che 
il programma elettorale del Ppe uni
sce posizioni tipiche del cattolice
simo europeo, in difesa dell' « imma
gine personalista dell'uomo » con al
tre di vecchio stampo come « L'U
nione Europea resterà incompleta 

ancora per lungo tempo finché essa 
non avrà una posizione in comune 
in seno all'Alleanza Atlantica » 

All'interno di questo cartello il 
peso prevalente è rappresentato dal
la Cristish Democratzske Unio11 
(Cdu) tedesca e dalla Dc italiana, 
separate da un diverso atteggiamen
to sull'« eurocomunismo». All'in
domani della nascita della Ppe, )'on . 
Luigi Granelli, incaricato delle rela
zioni internazionali della Dc, rico
nosceva: « I nostri amici tedeschi, 
anche per il sistema bipartito della 
Repubblica Federale, sono più chiu
si di noi nella valutazione del feno
meno eurocomunista. Diversa è la 
valutazione italiana e anche di a). 
tri » Questa linea detta del con
/ronto, spiegava Granelli, « rispetta 
la piena autonomia di scelta delle 
singole situazioni nazionali » , facen
do intendere che il Ppc non poteva 
limitare le scelte delle singole Dc 
nei propri paesi. Infatti, la Cdu che 
ambisce a porsi come alternativa a 
un governo di Germania senza i so
cialdemocratici, non ha mai fatto 
mistero di voler ricoprire un ruo
lo guida determinante nel Ppe ri
sp.;>to agli altri aderenti. Essa inol
tre, già su posizioni molto mode
rate se non conservatrici, deve con
tinuamente fare i conti con la con 
correnza di Strauss che, ora, tramite 
l'Ude e i collegamenti della sua Fon
dazione Hans-Seidel Stiftung ha de
ciso di uscire allo scoperto travali
cando i confini del suo feudo bava
rese. 

La strategia di F.J. Strauss, per 
quanto ambiziosa, appare destinata 
a uno scarso successo, a meno di un 
grave arretramento del processo di 
<<distensione internazionale». Que· 
sto suo limite, tuttavia, non esime 
le sinistre europee, nel loro comples
so, dal saper cogliere positivamente 
le differenze esistenti dietro la piat
taforma moderata del Ppe. 

Infatti • la partita è aperta » co· 
me sottolinea Renato Sandri, depu · 
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tato comunista e vice-presidente 
della commissione per lo sviluppo 
in seno al Parlamento Europeo. La 
sinistra non può permettersi il lus
so di fornire spazi alla destra con
servatrice europea con analisi e stra
tegie politiche schematichè e non 
pronte a cogliere la possibilità di 
convergenze comuni anche con i de
mocratici cristiani moderati, ma in 
ogni caso ostili a un ritorno ai « re
vanscismi » della guerra fredda. 

All'on. Renato Sandri abbiamo 
posto le seguenti domande. 

Qual è la sua valutazione sulle 
vicende dentro e attorno al Ppe? 

« Parlando dall'angolazione del 
Parlamento Europeo il Ppe è fina
lizzato a questo obiettivo. ln que
sta visuale la Dc su scala europea 
ha raggiunto un'unità strettamente 
limitata a questo scopo ma con de
marcazioni e sfumature che mostra
no quanto sia precaria questa uni
tà ... )) . 

Un esempio? 
« I dc italiani premono perché il 

Ppe non realizzi un'intesa perma
nente fra i partiti democratico-cri
stiani europei. Da parte dei tede
schi c'è stata la tendenza a collega
menti politici. L'anima progressista 
e l'anima conservatrice coesistono 
nelle Dc e si ripropongono a livel
lo internazionale. Dipenderà molto 
da come si muoveranno le forze 
socialiste. Infatti una contrapposizio
ne frontale può dialetticamente re
spingere la Dc a un ruolo conserva
tore ». 

Quali sono altre sue preoccupa
zioni? 

« La costruzione europea impone 
un concorso di forze dalle quali non 
può essere stralciata la componente 
democratico-cristiana. Ci sono die
tro di essa milioni di lavoratori di 
ceti medi, interessi e problemi che 
non si possono tranciare in modo 
schematico». 

· M . D. G. 
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Vi piacciono 
i gatti? 

di Ester Parrl 

• Nél presentare agli amici dell' 
Astrolabio il nuovo lavoro intelli
gente e accurato di Virginia Galan
te Garrone devo per prima cosa do
mandare scusa di aver tardato tan
to a farlo, malgrado l'invito cor· 
diale della dea Bast, statuetta egizia 
in bronzo, che dalla bella copertina 
del libro mi guarda. Ma anche una 
dea-gatta mi assolverebbe con la 
sua lunga dolorosa esperienza, se 
l'esser di bronzo, e chiusa in una ba
checa, e con occhi troppo sornioni e 
troppo saputi, non si straniasse com
pletamente da questi giorni nostri di 
violenza, di desolante fredda crudel
tà. Ma vediamo che cosa dice il 
Rajberti stesso del suo libro, dopo 
alcuni anni e dopo altri lavori. 

Nella prefazione alla parte s:::con
da del suo libro « L'arte del convi
tare » scrive: « Alcuni mi assicurano 
che tutta l'arte di convitare non va
le un'ugna del mio Gatto ... Dovete 
sapere che da quindici anni circa che 
ho l'onore di annojare la patria con 
gli opuscoli miei, i quali oramai sa
ranno forse una dozzina, sono av
vezzo a sentirmi dire di volta in vol
ta che l'ultimo venuto è una ben 
povera cosa in confronto del suo 
predecessore... Sapete, miei cari, 
qual è la vera e principale differen
za che passa fra i due libri? il pri
mo lo leggeste nel 1845, il secondo 
nel 1850. "Mutatis vicibus" cioè 
scambiate le epoche, vi accerto che 
avreste riso assai più alla mia ta
vola, e avreste trovato abbastanza 
insulso il panegirico del gatto ... ». 
Carlo Linati nella nota che conclu
de l'edizione speciale del Gatto, in 
cinquecento esemplari numerati del 
1943, incomincia col dire: «Nato 
a Milano nel 1805, Giovanni Raj
berti soleva dire che "tutta la sua 
vita dal comico al serio, dal piccolo 
al grande, non era stata che una se
quela di cattive vicende e di affari 
balordi, temperati però quasi sem
pre dalla consolazione che avrebbe
ro potuto esser peggiori" ». E la 

umorisuca definizione s'avvicina 
molto a verità. 

Nella presente edizione a più di 
trent'anni di distanza, siete presi 
gentilmtnte per mano dail'autrice 
della « premessa » e portati a visi
tare i gatti del Museo Egizio di To
rino: « Eccoli... i gatti mummie : 
fasciati nelle loro bende ingiallite, 
col musetto dove occhi splendidi co
me pietre gemmee sono stati incasto
nati ». E sulle pareti delle tombe, 
e sui lunghi rotoli di papiro, quanti 
altri gatti! di profilo, protesi nello 
scatto, per acciuffare anatre starnaz
zanti, e, quasi umoristici, mentre 

camminano a due zampe, cosl come 
cammin:.rà il « Gatto con gli stiva
li » del Perrault, o il Gatto mezzo 
cieco del Collodi... 

Ma che resta se non il mesto ri
cordo dei « gatti scorticati e cro
cifissi, bruciati in roghi sinistri ne
gli annuali fuochi di san Giovanni»? 
E a quelli bruciati insieme con le 
streghe chi penserà più? 

Nell't.dizione curata da Linati c'è 
anche l'articolo anonimo comparso 
sul Corriere delle Dame del 18 gen
naio 1846. E' preceduto dalla rispo
sta che ne diede il Rajberti, un , 
esempio, quanto mai utile anche ai 
giorni nostri, di civile correttezza fra 
scrittori. Incomincia cosl: « E' pur 
dolce e confortante al cuor d'un au
tore il veder confermate le proprie 
massime da . :J.ella gran maestra di 
tutte le cosé, l'esperienza. Io fui 
sempre d'avviso che la satira è ma
dre di moralità; e dopo l'ultima mia 
satira, la morale più rigida venne 
a frugarmi nelle tasche e a provarmi 
l'esattezza delle mie opinioni a tutto 
mio rischio e pericolo. Non mi è più 
p:.rmesso lo scrivere la più piccola 
bugia, nemmeno di quelle del ge
nere giocoso, che subito la verhìi 
mi afferra per l'abito e mi dà pub
blicamente una dura smentita ». In 
luogo della Coda e della Nota d~l-
1 'edizione del 1934 nella presente 
c'è una interessantissima scelta di -27 



libri 

racconti, episodi, poesie: scelta fat· 
ra con paziente rara perizia. Vi si 
incontra Rossella, la gattina selvag· 
gia della Storia di Elsa Morante, il 
Gatto che se ne andava da solo, di 
Kipling, i Gatti di Trilussa e anche 
il Gatto nero di Allan Poe. Voi chiu
dete il libro con qualche rammarico, 
che il mondo dei Gatti sia stato 
sempre quasi più interessante di 
quello degli uomini, state per doman
darvi. Non avete trovato i gatti di 
Colette, nemmeno Saha, la rivale 
della moglie innamorata, non Grigri, 
il gatto che accompagnava il gene· 
raie De Gaulle nelle sue passeggiate, 
e non la Gatta del Petrarca, quella 
che riceve i visitatori ad Arquà nella 
casa fra i lauri e vi guarda così co
me è dopo secoli grigia, spellac· 
chiara, come sorpresa che qualcuno 
ai piedi della bren scala domandi 
con voce alta ridente in veneziano: 
dovela la gara? Senza il più lontano 
saluco alla Laura delle « Chiare dol
ci fresche acque ». 

Per concludere, Tanto interesst 
per un gatto? In questi tempi? Già, 
proprio così. Siamo ntti alla ricerca 
di un antidoto a questi mali quoti
diani che ci assillano per un'ora di 
più al giorno per via dell'orario esti
vo, per le discussioni a non finire su 
tutti gli argomenti immaginabili e 
no, per le nuove leggi varate e non 
attuabili, tipo quella dell'aborto, con 
le amnistie pensate e rientrate, con 
i referendum che andranno come po
tranno a causa o malgrado digiuni, 
bavagli, tavole rotonde, per un Mor
to che dalla sua modesta tomba 
inutilmente vuole essere di ammo
nimento a tutti. 

Perdonatemi, voglio farvi sorri
dere, come se vi porgessi un fiore, 
come se vi chinaste a carezzare un 
bimbo o promosso o bocciato. Vi do
mando, senza v~ler plagiare una 
scrittrice ancora di moda: Vi piaè
ciono i gatti? Secondo il Rajberti 
amano la libertà. Leggetelo sul suo 
libro. E. P. 
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GAZZETTINO 

di Saverio V611aro 

La scomunica per chi pratica e con· 
tribuisce a praticare l'aborto. Come si 
legge su un quotidiano del 10 giugno 
il vescovo Fiorenzo Angelini ha del· 
to, tra l'altro: « ... Nessun timore. 
Nessuno riuscirà a metterci paura. 
Non riteniamo chiusa la partita». 

Di grazia 
Monsignore 
Di grazia, Monsignore, con chi 
vorrebbe riaprire la partita? 
Forse con il Soldano 
oppure con l'Israelita 
(assassino di Cristo) 
od altre chiese o sette o religioni? 
No? Allora con chi? Con l'Italia? 
Ma a scuola ci hanno insegnato 
che l'Italia da cent'anni è uno Stato! 

Dai titoli di un quotidiano romano 
del 10 giugno: « Berlinguer scrive ad 
Andreotti denunciando la stasi del 
governo». « Convocato per il 21 giu
gno un vertice della maggioranza ». 

Una modesta 
proposta 
Una politica che ci costa? 
Paralisi? Peso? Stasi? 
Ecco « una modesta proposta »: 
rinunciate ai troppi vertici! 
Date più spazio alle basi! 

Gian Carlo Paietta ha detto: « chie
diamo a chi ci governa di r:on mettere 
le forze politiche che lo sostengono 
di fronte a fatti compiuti che il Par
lamento non potrebbe accettare ... » 
(da Paese Sera del 29 maggio). 

Le medicine 
del governo 
- Ho la febbre, avverto le tonsille 
irritate, con !'altre parti annesse. 
- Stai tranquillo. Prendi pure 
questo Decreto Legge in compresse. 
- Però le coratelle 
(cioè stomaco, fegato, intestini) 
son sempre insorte 
contro siffatti medicamenti ... 
- Insisto. Dunque senti: 
c'è la confezione in supposte ... 

Dopo le dimissioni del Sen. Leone da 
Presidet;te della Repubblica, varie vo
ci chiedono l'elezione di un .nuovo 
Capo dello Stato al servizio di poli
tiche ambigue e di gretti interessi di 
parte. 

Una buona scelta 
State certi, amici del massimo 
imbroglio col minimo danno: 
i nostri deputati e senatori voterannc· 
per mandare al Quirinale 
un bel bacchettone obbediente 
a voi, e a qualche vostro amico 
eventualmente. 
I nostri compagni parlamentari 
eleggeranno un signore 
volubile, persuabile, 
'nu poco pucurillo ricattabile, 
insomma non tanto nobile 
il quale sciolga le Camere 
(per il vostro piacere, siamo intesi) 
senza cruccio e senza indugio 
appena dopo due mesi. 

«Pietro Valpreda dovrà tornare ir. 
carcere per otto mesi. Convalidata al 
l'anarchico una vecchia condanna pe1 
oltraggio " (da un quotidiano romano 
del 25 maggio). 

Spettacoli 

Un processo per strage 
che dura da quando Eva 
andava con le tette 
e il resto senza la foglia, 
e Adamo correva libero 
offrendo al vento la coglia. 

E Preda? Chi non l'ha visto? 
S'aggirava per l'aula 
con l'aria di chi pensa 
« Ma insomma questo insulso 

[tribunale 
quando la smette? » 

Giusto per completare 
la storia senza fine 
ecco Valpreda in manette, 
ancora. Perché? Per un reato 
che vale meno d'un furto 
di colli di galline. 
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il nuovo corso della politica francese 

Quanto dista lo Shaba 
da Colombey 

di Giampaolo Calchi Novati 

Gli aspetti più sensazionali del « nuovo corso » francese sono gli interventi militari 
in Africa. Era chiaro che dopo il Vietnam l'amministrazione americana non si sareb
be esposta fino ad un intervento in un continente sempre trascurato; diventava indi
spensabile l'aiuto di una potenza che surrogasse il « distacco » degli Stati Uniti. 

Giscard D'Es1ai11g, Scl1mìd1. 

• Mentre le sinistre assistono im
potenti, i gollisti accusano Giscard 
di avere sconfessato tacitamente tut· 
ti i presupposti su cui era solita reg
gersi la politica della Francia. La 
critica può apparire paradossale, vi
sto che solo adesso la Francia rea
lizza in qualche modo i miti della 
« grandeur », ma ha una sua logicir 
se si pensa al tema dell'autonomia. 
In prima pagina ci sono le iniziative 
in Africa: le spedizioni dei « paras •, 
gli interventi dell'aviazione, l'orga
nizzazione dei francofoni in funzio
ne antisovietica e antirivoluzionaria. 
Sullo sfondo, come quadro capace 
di dare un senso a questi «exploits», 
c'è la riconsiderazione del ruolo ge
nerale della Francia, nei confronti 
delle alleanze e delle grandi poten
ze. Ci sono o ci saranno conseguen· 
ze per gli equilibri in Europa e nel 
mondo? 

La Francia gollista aveva abituato 
a porre avanti come metro di giu
dizio il più rigoroso nazionalismo. 

La progressiva rottura con gli Stati 
Uniti e con la NATO discendeva 
dallo scontento di De Gaulle per fat
ti lontani (la guerra, Yalta, la man
cata partecipazione al direttorio fra 
le grandi potenze), ma trovava nel· 
l'immediato le sue ragioni nella 
preoccupazione di garantire il mas
simo di indipendenza alla Francia. 
Per certi aspetti, quell'indirizzo fu 
escogitato da De Gaulle soprattutto 
dopo portato a termine il processo 
della decolonizzazione, e in partico
lare dopo risolto il capitolo doloro
sissimo dell'Algeria, rovesciando le 
analisi dei nazionalisti classici (in 
ritardo con la storia): le èolonie co
me un freno inutile, con le loro bar
dature e i loro impedimenti, alla li
bertà d'azione della Francia per sod
disfare i suoi interessi reali, e non 
quelli fittizzi dell' « impero •. Non 
per questo la Francia si rinchiudeva 
nell'esagono; più semplicemente, ri
nunciava all'idea che la grandezza 
della Francia si dovesse misurare 
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con il permanere di rapporti che ri
salivano al passato. 

Prendere le distanze dagli Stati 
Uniti, dissociarsi dal sistema atlanti
co integrato e dall'altra parte con
frontarsi in modo costruttivo con le 
potenze comuniste e con il Terzo 
mondo. De Gaulle fu cosi abile da 
proporsi come una specie di centro 
« neutrale ». Gli equivoci, natural
mente, erano numerosi e riguarda
vano un po' tutte le espressioni di 
quella contestata politica. Il riarmo 
(spiegato con l'impossibilità di fi
darsi del deterrente americano) non 
era al servizio di altri che della 
Francia e non contribuiva in nessun 
modo a creare nuovi equilibri; al 
più, poteva, come avvenne, incorag
giare la proliferazione nucleare. La 
accettazione del dato della decolo
nizzazione non impediva alla Francia 
di conservare con i paesi del Terzo 
mondo, nel Medio Oriente e in 
Africa, relazioni privilegiate, basate 
sulla forza e sull'inganno (con il fa-

-29 



il nuovo corso 
della politica francese 

migerato Foccart nelle vesti del 
grande «corruttore»). Le aperture 
all'URSS e alla Cina non avevano 
il respiro che avrebbe avuto la Ost
politik di Brandt, perché la Francia 
non aveva un contenzioso da liqui
dare, nell'interesse della distensione, 
ma ambiva piuttosto a inserirsi nel 
dialogo russo-americano al punto di 
disturbarlo pur di acquisire una po
sizione di eccellenza. Tutto quello 
sfoggio di autonomia, infine, conge
lava la creazione dell'Europa, che 
altri - anche i partiti che condivi
devano alcune delle riserve antiame
ricane di De Gaulle - ritenevano 
in realtà l'unica alternativa alla di
pendenza dagli Stati Uniti. 

I frutti avvelenati 
della politica gollista 

Il limite maggiore della politica 
internazionale della Francia gollista 
era proprio la sua incapacità di tro
vare validi collegamenti in altre na
zioni e in altre forzè. Ciò non si
gnifica che que!Ja politica non abbia 
avuto almeno una stagione fortuna
ta. La coesistenza USA-URSS era 
agli inizi; Mosca non aveva ancora 
scelto il « condominio » di vertice, 
e la variabile francese sembrò con
sentire una sorta di pluralismo. An
che il Terzo mondo continuò ad ave
re fiducia nell'« uomo di Brazzavil
le»: nel 1966, a Phnom-Penh, ai 
confini del Vietnam martirizzato, 
De Gaulle trovò parole molto forti 
contro la guerra americana, ma in 
fondo il suo appello alla pace tra
diva tutti i pregiudizi eurocentrici 
che gli erano propri, quasi a voler 
ricordare agli Stati Uniti che le sor
ti del mondo non si decidevano nel
le risaie dell'Asia ma nelle cittadel
le industriali del mondo sviluppato. 

Già allora l'opposizione non sep
pe contrapporre al gollismo nessuna 
vera alternativa. Basta leggere il pro
gramma comune della sinistra del 
1972 per rendersene conto. I «cen-

tnstl» parlavano di Europa e di 
atlantismo, ma i due termini - e 
De Gaulle era il più lucido su 
questo - non erano compatibili, 
cosicché se mai avessero potuto spe
rimentare i loro progetti avrebbero 
dovuto optare per l'uno o l'altro. A 
sinistra si era costretti ad apprezza
re le « lune di miele » con l'URSS 
(non si è sempre scritto, a torto o a 
ragione, che Kruscio.v e Breznev so
no stati fra i « grandi elettori » di 
De Gaulle e Pompidou, se non di 
Giscard, preferendoli ai comunisti 
e ovviamente a Mitterrand?), le 
compiacenze proarabe, i siluri con
tro la NATO. E poi? Era come se 
la « force de frappe », il neocolonia
lismo, la soggezione alla logica del 
profitto in tutti i rapporti fossero 
solo incidenti, quando erano i veri 
punti di forza di tutta la conce
zione. 

Giscard ha raccolto i frutti, quel
li sani e quelli avvelenati, della poli
tica gollista. L'ultima battaglia « gol
lista » era stata giuocata da un 
Pompidou ormai indebolito dal ma
le in occasione del Kippur, che giu
stamente il successore di De Gaulle 
aveva colto in tutta la sua importan
za. Rischiava di saltare l'ambiguo 
rapporto fra la Francia e il Terzo 
mondo da un lato e il rapporto non 
meno ambiguo con gli Stati Uniti 
giungeva alla prova della verità. La 
sconfitta di Jobert alla conferenza 
di Washington convocata da Kissin
ger per concertare una strategia co
mune fra i paesi occidentali contro 
i paesi produttori di petrolio (in 
pratica contro la velleità del Terzo 
mondo di sottrarsi all'egemonia del 
capitalismo: il Terzo mondo poteva 
crescere, mettendo meglio a frutto le 
sue risorse, ma « dentro » il siste
ma) fu il suggello finale (e non 
glorioso). Allorché gli Stati Unici 
sollevarono il problema (ricatto) del
la difesa, tutti, compresa la Germa
niu, si allinearono. Né l'asse Pari
gi-Bonn né la CEE erano termini 
di riferimento validi; né poteva es-

• 

sedo l'« entente» con l'URSS, che 
malgrado tutto la Francia continua
va a trattare in modo conflittuale e 
mai complementare. 

L'intervento militare 
in Africa 

È probabile che la « riconversio
ne » sia cominciata da B. Per capi
re se e quanto abbia inciso il pas
saggio da un gollista puro a un 
gollista spurio come Giscard, che era 
sempre state l'uomo dell'« oui 
mais», ci vorrebbe un'analisi più 
approfondita del grado di sviluppo 
e di integrazione del capitalismo 
francese nel sistema internazionale. 
M11. se la Francia non era in grado 
di re~istere al tentativo (riuscito) de
gli Stati Uniti di fare blocco con
tro l'Est e contro il Sucf, la posizio
ne di un governo che esprimesse gli 
inceressi della borghesia francese era 
predeterminata. Invece di una divi
sione del lavoro che rimettesse in 
discussione tutte le supremazie, la 
Francia si sarebbe accontentata da 
questo momento di una divisione al
l'interno di una data sfera d'influen
za, contando sulle sue capacità te
cniche e sulle inibizioni militari al
trui (della Germania perché è la 
Germania, della Gran Bretagna per
ché troppo disillusa per credere an
cora nelle avventure) per avere una 
pane di favore . 

Alla fine, di tutte le finte « par
tnership » inseguite in questi ven
t'anni, la sola ad essere rimasta in 
piedi è proprio quella che De Gaulle 
aveva più avversato: quella con gli 
Stati Uniti. Si ricorderanno le di
squisizioni sulla « sfida » contro I' 
America che aveva contagiato i gol
listi antigollisti. Giscard è abbastan
za serio e concreto da non perder
si dietro le parole. Non è detto, co
munque, che la Francia solleciterà 
la riammissione alla NATO: non è 
serenamente necessario. Ci si deve 
chiedere solo se i voti che si sono 
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attribuiti al Cremlino sono stati 
elargiti ai portavoce della destra per 
errore o per un vizio di fondo neUa 
stessa strategia della coesistenza co
me concepita a Mosca. 

Gli aspetti più sensazionali del 
« nuovo corso » francese sono gli 
interventi militari in Africa. La 
Francia ha scelto il continente giu
sto nel momento giusto. Era chiaro 
che dopo il Vietnam l'amministra
zione americana non si sarebbe espo
sta fino ad un ìntervento in un con
tinente sempre trascurato come 
l'Africa. Una potenza che surrogas
se il « distacco • degli Stati Uniti era 
necessaria, soprattutto in una fase in 
cui i « poli • regionali sono ancora 
deboli e screditati (lo Zaire, il Sud 
Africa) o incerti sul loro ruolo ef
fettivo (la Nigeria) . Poco importa 
allora se la politica africana di Gi
scard sia delegata dagli Stati Uniti o 
sia autoimposta: il fine è di ottene· 
re il prestigio e il peso di un « part
ner » affidabile, disinvolto, capace 
di manovrare tutti i tasti di una po
litica « grande» (con qualche riser
va quanto ai mezzi militari, ma è 
proprio quello che gli Stati Uniti 
hanno sempre detto, anche a propo
sito della « force de frappe »). 

In pericolo 
l'immagine dell'Europa 

Si possono capire le delusioni. E 
i precedenti « distensivi • della 
Francia? E il suo tendenziale « non 
allineamento•? E la sua immedesi
mazione nei problemi di riscatto e 
di indipendenza del Terzo mondo? 
A questo punto, anche la conferenza 
Nord-Sud voluta da Giscard per di
stinguersi dalla pura e semplice « re
staurazione • dell'egemonia america· 
na perseguita da Kissinger sfuma 
nelle nebbie. La Francia ha scelto la 
sua collocazione: e meglio ha scelto 
di renderla esplicita, perché, impli
citamente, non era mai stata in dub
bio. La lezione rischia di essere im-
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portante perché riapre j] discorso 
sulle relazioni, confluenti o antago
nistiche, fra le forze capitaliste dei 
vari paesi in pendenza di una linea 
di tensione (sia essa oggi il confron
to con la « rivoluzione » o l'emer
genza di un pluralismo nel mondo) 
che le riguarda tutte. Si potrebbe 
spingere anche più in là la specula
zione e domandarsi se la distensione 
sia il frutto {anche) di una certa 
competizione fra quelle forze e se 
dunque essa possa sopravvivere a 
una ricomposizione integrale del 
mondo capitalistico, portato forse 
dalla sua unità e omogeneità a una 
maggiore aggressività . 

Intanto, però, molte prospettive 
su cui avevano fatto affidamento le 
forze di sinistra in Europa {lascian
do da parte per ora il problema, più 
complesso e meno nitido, delle forze 
m ascesa nel Terzo mondo) sono 
minacciate. Il « terzaforzismo • gol
lista, è vero, non ha mai avuto una 
buona stampa a sinistra, se si eccet
tuano gli appoggi strumentali in 
funzione antiamericana, ma è grave 
che l'uscita dal gollismo avvenga nel 
senso di un riflusso che esclude tut
ti gli spazi di autonomia. La Francia 
può sperare di scongiurare la crisi 
con una politica d'attacco. Lo stesso 
non può valere per altri paesi, co
minciando dall'Italia. Né si vede co
me il capitalismo italiano, più arre
trato e privo di una specializzazione 
collaudata, possa inserirsi vantag
giosamente in un sistema che ritor
nasse ad essere bipolare, e come ta· 
le preclusivo. Se il portato ultimo 
della « riatlantizzazione ,. della Fran· 
eia è tale da mettere in pericolo la 
immagine dell'Europa in Africa, an
che certe ipotesi politiche nel Terzo 
mondo vengono meno. Dietro i le
gionari nello Shaba e dietro i Jaguar 
in Mauritania contro i ribelli del de
serto, potrebbe profilarsi una svol· 
ta di grosse proporzioni, che convie
ne studiare bene per non incorrere 
in altri malintesi. 

G. C. N. 

L'Africa 
le super-potenze 
ed i "ragazzi 
del coro" 

di Franco Scalzo 

• Le recenti polemiche, esplose 
tra ì partners degli USA, e tra que
sti e Castro in margine al secondo 
attacco dei katanghesi allo Shaba, 
sebbene non abbiano fatto chiarezza 
sui reali istigatori e sul vero scopo 
di tale invasione, possono, però, <:S· 
sere utilizzate per cercare di defi
nire, per larghe approssimazioni, il 
tipo di politica che le due massime 
potenze mondiali intendono seguire 
nella regione. La constatazione della 
c"ntralità economico-strategica del
l'Africa australe nel quadro del con
fronto Est-Ovest sembra essere, al
tresl, il punto da cui partire pèr un 
riesame complessivo della qualità e 
degli sbocchi della partita USA. 
URSS su scala universale, ma po· 
trcbbe non costituire un elemento 
di verifica sufficiente alla luce delle 
rivelazioni contenute in uno degli 
ultimi numeri della rivista ameri
cana US News and World Report. 
Sulle colonne della rivista vengono 
espressi infatti apprezzamenti piut
tosto negativi sul ruolo fin qui svol
to dai francesi nello scacchiere afri
cano, e pare di capire che essi muo
vono dal timore che il frenetico at
tivismo di Giscard d'Estaing, de
terminato dalla persistenza, all'inter
no dell'Eliseo, di una visuale « tar
do-colonialista », finisca coll'osta· 
colare e col rendere assolutamente 
impraticabile il disegno strategico 
messo a punto nelle segrete stanze 
del Dipartimento di Stato ameri
cano 

Se le rivelazioni a cui abbiamo 
accennato non sono destituite di fon
damento e se non sono da mettere 
in rapporto con un particolare sta· 
to emotivo di coloro che tracciano 
le linee della politica estera sta· 
tunitense, l'occasione è buona per 
riproporre un'analisi della situazio
ne che includa e giustifichi anche n 
nervosismo che intride oggi la dia
lettica nell'ambito del bl()C('o occi
dentale. 
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l' africa, le super-potenze 
e « i ragazzi del coro » 

la competizione bipolare ha finito 
coll'incontrarsi quasi esclusivamen
te sulla direttrice geografica che 
congiunge l'entroterra del Golfo 
Persico alle propaggini meridionali 
del continente africano. Ciò si ve
rificherebbe in relazione con la vo
lontà del Kremlino di spezzare il 
monopolio occidentale sugli approv
vigionamenti energetici (la prepara
zione del putsch di Kabul rientre
rebbe, appunto, in tale disegno), e 
con quella dello schieramento op
posto di continuare a detenere que
sto primato fin tanto che non si pro
filerà un'alternativa concreta all'uso 
del petrolio e delle sostanze radioat
tive di cui sono ricchi gli invasi mi
nerari dell'Africa australe. 

Apparentemente si tratta di un 
discorso che lascia intravedere pa
recchie possibilità di eccezione. Esse 
traggono alimento da] fatto che gli 
americani hanno dato l'impresfiùn:! 
di un immobilismo" statuario nei 
confronti delle iniziative sovietiche 
in terra africana; di aver, cioè. ri
sentito, in maniera forse eccessiva, 
dei contraccolpi psicologici prodotti 
dalla sconfitta indoèinese e di ess:!r
si perciò rasse1mati a tener conto 
assai più dei riflessi negativi che di 
quelli vantaggiosi di un 'ipotetica ri
conferma della condotta tenuta du
rante l'era kissingeriana. Probabil
mente è proprio questa certa assue
fazione all'idea che si sia determi
nata una rottura nel modo di gesti
re la politica estera americana, nel 
breve intervallo fra la caduta di Ni
xon e ]'avvento di Carter, ad aver 
collocato un pregiudizio d~iame al
l'interno di questa complessa pro
blematica. 

In realtà di nuovo e di fondamen
tale rispetto allo schema disegnato 
dall'ex segretario di Stato c'è sol
tanto questo: il riconoscimento del
l'opportunità di responsabilizzare di
rettamente i più agguerriti p-artners 
occidentali (in modo da ripudiare 
l'altezzoso americo-centrismo del 
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quinquennio scorso) delegando I oro 
il compito di alleggerire la pressio
ne dei sovietici. Cosa che si è veri
ficata puntualmente nello Zaire con 
la comparsa delle truppe franco-bel
ghe, quantunque Ia diversa ispira
zione di tale mossa (a sfondo unica
mente «umanitario» per Bruxelles, 
con un'evidente caratura « interven
tistica » nel caso dei francesi) ab
bia suscitato più di una riserva sul
la completa affidabilità del « gioco 
di squadra » occidentale. 

Se, dunque, finora, la. politica 
americana si è dispiegata all'insegna 
di una pensosa tortuosità, il feno
meno non va attribuito alla man
canza di un codice comportamenta
le già definito, almeno nelle sue li
nee generali, ma al fatto che, contra
riamente a quando era solo Kissin 
ger ad «illuminare» il capo dell'Ese
cutivo, la Casa Bianca non si è an
cora decisa a sopprimere il duetto 
Vance-Brzezinski e a scegliere fra 
una linea nella quale affiora la 
preoccupazione di compiere passi 
falsi nei confronti dei sovietici, per 
non mettere definitivamente in crisi 
la distensione bipolare, e l'altra (la 
::.econda, incarnatasi in Brzezinski 1 
in cui, invece, predomina un atteg
giamento di sospettosa cautela pro
prio verso la distensione e il SALT, 
per paura che questi possano favo
rite' un potenziamento accelerato 
del « polo » sovietico e fornire al 
Kremlino una sorta di « atout » psi
cologico che Io spinga a continuare 
ad agire praticamente indisturbato 
sullo scacchiere africano. 

Neppure un tale riHevo può, co
munque, far recedere dal convinci
mento che ci sia continuità e coe
renza nella politica estera USA del
l'ultimo quinquennio: una politica 
votata alla conservazione o, nella 
migliore delle ipotesi, all'ampliamen
to della propria sfera gravitazionale, 
ma pervasa dalla determinazione di 
impedire, sopratutto in Africa (do
ve Pretoria e Salisbury insistono 

ciecamente nel puntellamento di un 
ordine politico rischiosamente scre
ditato), che un'improvvisa alterazio
ne degli equilibri strategici attuali, 
prodotta dall'erosione praticata dal
le forze progressiste, venga poi scon
tata con la perdita irreversibile di 
una qualsiasi forma di controllo su 
questa che è, appunto, una delle zone 
più sensitive della competizione pla
netaria. 

Il nucleo intorno a cui si avvolge 
la condotta americana è quello del
la precedenza accordata - anche 
durante il frenetico intermezzo kis
singeriano - ai presupposti per una 
trasformazione, m senso passabil
mente liberale, dei regimi autoritari 
africani (come quelli di Pretoria e 
di Salisbury) o privi di una pur me
noma base consensuale (come quel
lo di Khinshasa). Questo per far sl 
che, eliminate le contraddizioni più 
patenti insite in ogni singolo pae
se, fosse alla fine possibile rimaneg
giare, in un'ottica « plausibilmente 
moderata », le logore strutture po
litico- strategiche della zona austra
le e sottrarre ai sovietici il destro di 
abbatterle in funzione dei propri in
tere.ssi di grande potenza. D'altron
de, non è forse vero che è stato Kis
singer, per primo, a premere su 
Smi th perché allacciasse un rappor
to preferenziale con le frange più 
« tenere » del nazionalismo nero 
rhodesiano guidate da Muzorewa? 
Non è stato forse Kissinger a capi
re, sempre per primo, che occorre
va patrocinare una soluzione nego
ziata del problema namibiano per 
ridurre l'incidenza della pressione 
sovietico-cubana alla frontiera col 
Sudafrica e per scongiurare un insi
dioso accumulo di tensioni intorno 
al bastione del segregazionismo 
bianco? 

Se ci si sforza di esplorare la que
stione al di là dell'episodio, piccolo 
o grande che sia, si vede bene che 
esiste un robusto nesso conseguen
ziale fra la strategia kissingeriana e, 
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ad esempio, certe dichiarazioni di 
Young, come quelle paradossali, di 
qualche tempo fa, secondo cui la 
presenza del contingente cubano 
avrebbe assicurato un'apprezzabile 
stabilità nell'Africa australe, a pat
to beninteso che si limitasse a 
scoraggiare i soliti colpi di testa da 
parte di Pretoria e non servisse da 
supporto ad un eventuale disegno 
espansionistico del Kremlino. Per
ché, infatti, questo è I'« ubi consi
stam » del problema: la refrattarietà 
di Salisbury e di Pretoria ad ogni 
proposta politica che implichi la fine 
del regime minoritario è vista da 
Washington come una fonte di pe
ricolo addirittura più consistente 
dell'ambiguo neutralismo deUo Zam
bia (che spalanca le proprie fron
tiere ai katanghesi nel momento stes
so in cui disapprova l'insediamen
to, in pianta stabile, dei soldati cu
bani nel continente africano) o dal 
fatto che l'Angola (paese in cui l'e
marginazione di Neto potrebbe pro
vocare un ritorno della guerra ci
vile) sia giunta ad accrescere note
volmente la propria dipendenza dal-
1 'URSS. 

Mobutu fuori gioco 

Questo complesso sistema di dis
solvenze incrociate (alla cui creazio
ne ha certamente contribuito la scar
sa coesione a livello operativo del 
nazionalismo nero) è valso a suddi
videre quello che, altrimenti, sareb
be potuto essere un impatto titanico 
fra Russia e America, in una serie 
discontinua di conflitti a base re
gionale che si sfiorano e « si chia
mano per simpatia » senza, tuttavia, 
convergere su uno scenario comune. 
Mette conto tuttavia riconoscere che 
esso ha agevolato in parte la strate
gia degli Stati Uniti, la cui attuazio
ne, oltre a richiedere tempi lunghi, 
s1 basa. sull'appoggio degli alleati 

occidentali (specie della Francia, che 
avrebbe il compito di provvedere 
« manu militari » alle situazioni di 
emergenza) e su quello della Cina 
(a cui spetta, invece, l'incombenza 
di stroncare, sul piano propagandi
stico, il carisma dottrinario dell'U
nione Sovietica facendo leva sui te
mi usuali della diatriba fra Mosca 
e Pechino). 

Per quanto concerne gli ultimi 
sviluppi della questione zairese, un 
tale tipo di analisi regge disinvolta
mente. L'attacco dei « katanghesi » 
è stato respinto con l'intervento de
cisivo dei parà francesi trasportati 
dagli aerei americani; il cinese 
Huang-Hua ha sciorinato a Khinsha
sa il solito armamentario di anate
mi all'indirizzo di Mosca. Tutto se
condo copione. Eppure a Washing
ton nessuno può sentirsi garantito 
da un uomo come Mobutu che non 
riesce a fronteggiare adeguatamente 
i rigurgiti dell'opposizione interna 
e a difendersi da solo dai « prevedi
bili imprevisti » di una situazione 
internazionale delicata ma sempre 
suscettibile di una stabilizzazione fa. 
vorevole. Due, allora, potrebbero es
sere le vie d'uscita: metterlo fuori 
gioco con una soluzione « morbida » 
di ricambio allestita dall'interno, op
pure eliminarlo come fu fatto a Sai
gon con Diem, arrogandosi la pre
rogativa di guidare il paese in prima 
persona nella fase 'più acuta dell'as
sedio cui esso è sottoposto da parte 
degli epigoni del Kremlino. 

Se, come pare vero, gli americani 
si sono pronunciati (dietro suggeri
mento di Brzezinski) per un maggio
re coinvolgimento delle proprie for
ze e delle proprie attrezzature logi
stiche nello Zaire, ciò potrebbe voler 
dire che siamo in presenza di una 
svolta clamorosa e che anche la se
conda stagione di Kissinger è finita 
dopo essere sopravvissuta per più 
di due anni sotto il segno di Carter. 

F. S . 

I medio oriente 

I falchi, le colombe 
e la catastrofica 
svolta a destra 
di Sadat 
dì Maurizio Salvi 

• Per otto mesi non si è parlato d' 
altro. In tutto il mondo, fautori e 
oppositori del viaggio a Gerusalem
me del presidente Sadat si sono mi
surati in un confronto serrato di ar
gomenti e di ipotesi, con la consape
volezza che non erano disponibili, 
nel frattempo, piste alternative di 
manovra. 

Oggi, una serie di elementi lascia
no pensare che ci stiamo liberando 
da questa impasse (non certo ricca 
,di frutti positivi) e che ci si possa 
avventurare su sentieri nuovi, anche 
se non originalissimi. Su uno di que
sti ci si ritrova cosl a fare i conti con 
una ripresa dell'iniziativa america
na che, passo dopo passo, va facen
dosi sempre più insistente, potendo 
fare leva sulla debolezza delle due 
principali forze interessate: Israele 
e l'Egitto. 

Peccheremmo di superficialità se 
non rilevassimo che la crescente in
sistenza di Carter non è frutto di un 
gesto improvviso o episodico ma si 
è sviluppata via via nel corso di que
sti ultimi mesi. In particolare, la sua 
decisione recente di premere sullo 
alleato israeliano trova giustificazio
ne in due elementi fondamentali: la 
dichiarazione comune con l'Urss del
l'ottobre scorso e le affermazioni 
presidenziali del 4 gennaio ad As
suan, in Egitto. 

In entrambe le oocasioni Carter 
aveva dato la sensazione di gradire 
da parte di Israele una maggiore 
disponibilità nei confronti dell11 
« questione palestinese »; laddove 
ad Assuan, lo stesso presidente USA 
era arrivato a dichrarare riconoscibi
li i « diritti legittimi » dei palesti
nesi, con la possibilità per questi di 
« partecipare alla determinazione del 
loro proprio avvenire ». 

Cosl, quando Begin prima e 
Dayan poi lo hanno messo al cor
rente dei dettagli del piano quin
quennale israeliano per l'autonomia 
amministrativa della Cisgiordania, 
Carter ha avuto buon gioco nel per
fezionare le due richieste di fondo 
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medio oriente 

che ormai sono diventate storiche: 
che cosa prevede Israele per l'avve
nire dei territori occupati dopo il pe
riodo di autonomia di cinque anni 
definito dal suo piano di pace? In 
che modo si conta di far partecipare 
i palestinesi alla determinazione del 
loro avvenire , nella misura in cui 
Israele rifiuta la proposta americana 
di organizzare un referendum sulla 
aurodererminazione? 

La presenza israeliana 
:n Cisgiorr/ania 

Il governo israeliano, prima di da
re una risposta ha pensato bene di 
investire la Knesset (i] Parlamento) 
del problema. E una risposta è arri
vata il 18 giugno. Ma è stato pro
prio nel Parlamento che il Primo 
ministro Begin ha potuto verificare 
[a debolezza della sua coalizione, 
unita sl da uno spirito di difesa na
.ionale, ma spaccata sulle possibilità 
.:oncrete di venire incontro alle non 
certo rivoluzionarie richieste (espres
se in forma retorica) del Presiden
te americano. 

Gli schieramenti che si sono crea
ti alla Knesset, lasciano pensare già 
alle future possibilità di nuove ipo
tesi governative in Israele. Da una 
parte infatti si è ritrovato Begin, 
appoggiato in qualche modo dalla 
destra religiosa e oltranzista e dal 
Ministro dell'Agricoltura Sharon. 
Dall'altra si è messo in luce uno 
schiaramento di « colombe » di com
posizione veramente originale, po
tendo contare il « partito della pa
ce » non solamente su elementi del
la sinistra laburista e socialista, ma 
anche sulla maggior parte del Mo
iimento democratico per il cambia
mento (il Dash) di Ygael Yadin, su 
alcuni elementi anche dell'attuale 
compagine governativa - primo fra 
tutti il Ministro della Difesa Weiz
man - e, infine, su una « neo-co
lomba », rappresentata dal ministro 
Jella Difesa Moshé Dayan che, pur 
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T 
avendo una posizione, diciamo co~ì , ' che, aJJa fine, ha acquisito anche 
mediana, sembra disposto, ove se ne DJyan, se sembra risolvere momen
creassero i presupposti, a prendere t.ineamentc un aspetto della vicen
la leadership di uno schieramento d.1 , lascia completamente senza ri-
moderato. :.posta il problema del Sinai e delle 

Va detto così che perfezionando relazioni con l'Egitto. 
la risposta per Carter, Begin e gli 
altri duri hanno considerato come 
un errore fornire assicurazioni trop
po precise su un progressivo raffor· 
zamento dell'autonomia della Ci · 
sgiordania e promettere a Carter di 
accettare la possibilità di un ritiro 
dai territori occupati nel '67, rite
nendo che questo sarebbe andarn 
contro il progetto della « Grande 
Israele » per nulla abbandonato dal
la destra israeliana. Weizman e gli 
altri hanno ribadito che l'accettazio
ne di un principio di discutibilità 
della presenza militare israeliana in 
Cisgiordania e nei territori occupati 
dopo il quinquennio previsto avreb
be senz'altro accelerato le possibi
lità di una distensione nella regio
ne. Dayan, poi, ha lasciato intende
re che, per lui, la vera strada 3areb
be Stata quella di fare rutti gli sfor
zi possibili per associare progressi
vamente la Giordania alle decisioni 
in merito al futuro della Cisgiorda
nia, cosa che permetterebbe non so
lo il raggiungimento di una reale 
fase di distensione, ma anche la ri
presa dei negoziati con il mondo ara
bo, col rilancio dell'iniziativa di 
Sadat. 

Anche l'ipotesi di Dayan compor
ta, però, una dilazione dei negozia
ti con l'Egitto, privilegiando l'elimi
nazione dei punti di frizione con 
Washington ed un reale progressivo 
coinvolgimento di re Hussein nel 
futuro della West bank. 

Alla fine ha prevalso la resi, am
morbidita, di Begin che ha promes
so che, alla fine del quinquennio, lo 
status della Cisgiordania potrà esse
re, genericamente, rivisto « con le 
controparti », senza nominare ma 
solo lasciando presumere che queste 
potrebbero essere i palestinesi. Que
sto piano approvato in Parlamento, 

Catastrofica 
c. isi in Egitto 

Ma Sadat quanto può aspettare? 
Il Rais ha infatti un bisogno vitale 
di poter reinnescare qualche elemen
to trainante che gli permetta di con
tinuare a dominare una situ.1zione 
interna che non è mai stata così de
licata . Finora il Presidente egiziano 
se l'è cavata con l'uso della « mano 
pesante » sia in politica interna -
sono note a tutti le vicende del re
ferendum contro l'estremismo e le 
purghe di oppositori al regime -
che in politica estera. Non sono pas
sati inosservati i toni più duri uti
lizzati da Sadat recentemente allor
ché, rivolgendosi agli ufficiali della 
seconda armata di stanza a Ismailia, 
ha affermato che se Israele non eva
cuerà i territori occupati egiziani fi. 
no all'ultimo soldato, egli sarà co
stretto a dare « l'ordine dato nell' 
ottobre del l 97 3 ». In questa stes
sa occasione, Sadat ha fornito però 
alcune indicazioni della massima im· 
portanza, puntualizzando che il go
verno egiziano sarebbe stato dispo
sto ad accettare il principio di una 
zona smilitarizzata, con la presenza 
dei Caschi Blu dell'Onu. 

Ma nessuno si aspetta su qu~sti 
temi avvenimenti determinanti a 
breve termine e Sadat dovrà forse 
industriarsi a trovare altri mezzi per 
parare i catastrofici effetti della sua 
« infitah », la svolta economica im-

, prontata su una mag~iore apertura 
al mondo capitalista, che per ora ha 
fruttato solo il 25% di inflazione, 
l'arricchimento maggiore di coloro 
che già ricch! erano e la catastrofe 
nel settore dei servizi pubblici che 
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il vietnam tre anni 
dopo la liberazione 3) 

La politica 
religiosa 

di Giancarlo Vendrame 

molti assicurano « reggersi per mi
racolo». 

È in Libano invece che la situa
zione sembra prepararsi ad impor
tanti mutamenti. Lo scoppio ormai 
netto della coalizione delle destre 
cristiane, con l'uscita di Suleiman 
Frangié dall'alleanza del Fronte na
zionale e con gli scontri continui fra 
le diverse fazioni cristiano-maroni
te, pare giocare a favore del potere 
centrale, non certo come coalizione 
moderata in quanto tale, ma m 
quanto governo appoggiato dalla 
Siria attraverso la Forza di dissua
sione araba (Fad) (formata, come si 
sa, al 95% da siriani). La Fad acqui
sta continuamente nuove posizioni 
in territorio libanese; al nord, dove 
più acuti sono stati gli scontri fra le 
destre, e al sud, dove mvece gli 
israeliani hanno lasciato praticamen
te tutta la fascia di territorio occu
pata in marzo. Comunque, finché i 
palestinesi saranno costretti dalla 
situazione a dover restare in terri
torio libanese, ogni trasformazione 
a Beirut non può non avere caratte· 
re provvisorio. Una provvisorietà 
che potrebbe rendere cronica - con 
le esplosive conseguenze facilmente 
immaginabili - la attuale dramma
tica condizione di vita dei libanesi, 
non solo privi di un esercito, ma 
carenti di strutture economiche, so
ciali e sanitarie. 

• 
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• Il tema dei diritti civili - e 
tra essi soprattutto la libertà reli
giosa - ha sempre attirato l'atten
zione degli osservatori occidentali 
del Vietnam. L'interesse è senz'al
tro giustificato; ma non bisogna di
menticare i limiti che spesso condi
zionano questa prospettiva quan
do viene praticamente attuata: in 
primo luogo si isola spesso il pro
blema dei diritti civili dalla situa
zione globale del paese e dai fattori 
che l'hanno causata; in secondo lun
go ci tende a partire implicitamente 
dal presupposto che i diritti civili 
possano essere promossi solo nel mo
do praticato dalle democrazie occi
dentali; infine alla base di tanti di
scorsi sta la tacita convinzione che 
un governo comunista non possa ri
spettare i diritti civili e, tra questi, 
soprattutto la libertà religiosa. 

P~r quanto riguarda poi il no
stro modo di difendere i diritti uma
ni, si può fare la seguente conside
razione: ci si limita spesso a rac
cogliere informazioni su quanto ac
cade in altri paesi e lo si giudica al
la luce della nostra mentalità e del
le situazioni in cui viviamo, senza av
vederci dei limiti delle nostre situa
zioni storiche e dei condizionamenti 
che ne derivano sui nostri giudizi. 
In rLaltà, se veramente vogliamo 
promuovere i diritti umani, dobbia
mo lottare prima di tutto contro le 
limitazioni che essi subiscono ne!Ja 
società e nella chiesa di cui facciamo 
parte e dobbiamo lavorare per crea
re condizioni di vita a livello inter
nazionale in cui ogni nazione possa 
convivere con le altre attuando auto
nomamente il modello di svilupp1 
che si è dato. 

Nel caso del Vietnam, poi, il pro
blema della libertà religiosa è stato 
gonfiato a dismisura ed in modo 
unilaterale dai missionari stranieri 
espulsi, che ancora non si sono resi 
conto dei reali motivi per cui il nuo
vo governo si è trovato nella ne
cessità di invitarli a lasciare il pae-

se e che continuano ad essere cie
chi sulla vitalità della chiesa viet
namita nella nuova situazione po
litica. 

Lo stato e la religione 

Dal punto di vista del rapporto 
tra lo stato e la religione, la situa
zione del Vietnam sembra addirit
tura paradossale; in Vietnam j} 

potere è attualmente occupato da 
gente che si dice atea e che non solo 
governa vietnamiti credenti, ma che 
esercita il potere appoggiandosi sul 
consenso liberamente dato anche 
dai credenti. 

Per comprendere questa situ11zio
ne, bisogna rifarsi alle linee gene
rali della politica religiosa del nuo
vo governo. I governanti vietnamiti 
affrontano il problema della reli
gione ispirandosi a due orientam~n
ti. Il primo orientamento provie
ne dalla loro saggezza tradizionale: 
tutti i vietnamiti sono figli di una 
sressa madre; essi possono avere una 
religione diversa o non averne n:::s
suna; ma dò non significa che ces
sino d'essere fratelli. Così credenti 
e non credenti restano pur sempre 
vietnamiti prima di rutto. Per que
sto non si può affrontare le que
stioni religiose in termini di con
flitto: sarebbe sempre un conflitto 
tra fratelli. 

Il secondo orientamento è frutto 
della lotta di liberazione e dell'espe
rienza rivoluzionaria: nel nuovo 
Vietnam il popolo è considerato pa
drone collettivo del paese. Essere 
padrone del paese significa agire· 
per costruire il proprio destino. Sul 
piano religioso ciò significa che per 
tutti è garantita la libertà religiosa 
come possibilità di partecipare alla 
vita del popolo senza venir meno 
alla propria fede religiosa. 

Questi due orientamenti spiegano 
la politica religiosa del governo. Da 
una parte si tratta di una politica 
che garantisce la libertà di creden-
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il vietnam tre anni 
dopo la liberazione 

1a, d1 culto pubblico e di diffusione 
della fede. D'altro canto il governo 
s1 preoccupa di sviluppare lo spirito 
patriottico dei credenti (come di 
tutti i vietnamiti), dal momento che 
i gravi problemi del paese possono 
essere risolti solo con l 'attiva parte
cipazione di tutti i cittadini. 

Questa politica religiosa è vera
mente praticata dal governo e ca
pìta ed accettata dalla maggioranza 
dei credenti. A titolo di esempio, 
basta ricordare la situazione dei cat
tolici a Hochiminville. Nel corso 
del 1977 molti cattolici sono sta· 

. ti ufficialmente riconoscmu dal 
governo come modello d'impegno 
nel lavoro. Nel settore dell'edu
cazione e dell'assistenza sociale lo 
stesso riconoscimento è toccato 
a molti religiosi e religiose: 67 
religiose della congregazione dio
cesana delle « Amanti della Croce», 
11 Fratelli delle Scuole Cristiane, 
20 religiose della congregazione di 
S. Agostino, 13 religiose della Ca
rità, 9 seminaristi. Inoltr~ i catto
lici sono attivi nel settore dell'arti
gianato e dell'allevamento. E tutto 
questo è ufficialmente apprezzato 
dal governo. 

I buddisti 

Il buddismo è una religione che 
esiste da moltissimo tempo in Vitt· 
nam e che ha contribuito a costruire 
e; a difendere il paese: il ruolo eser
citato dal buddismo in Vietnam è 
analogo a quello ricoperto dal cri
stianesimo in Europa. Inoltre i bud
disti hanno attivamente partecipato 
alla lotta di liberazione, subendo 
spesso repressioni ed anche la mor
te. Per questi motivi il nuovo gover
no ha ricevuto il buddismo come 
preziosa eredità culturale da valoriz
zare p~r l\1vvenire del paese. 

Questo non significa che non c1 
sia qualche difficoltà di rapporto. 
Ma le difficoltà vanno capire nelle 
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loro cause. In concreto si tratta di 
due episodi: l'imprigionamento di 
sei bonzi della chiesa buddista uni
ficata di An Quang ed il suicidio di 
un bonzo a Can Tho. 

Sul primo fatto. La chiesa bud
dista unificata di An Quang è una 
delle molte organizzazioni buddiste 
del Vietnam che si caratterizza per 
il fatto di avere molte relazioni al-
1 'estero, per cui turco ciò che la ri
guarda ha fuori del Vietnam una ri
sonanza sproporzionata rispetto al
l'entità dei fatti. La maggioranza d.:!i 
bonzi di An Quang ha lottato per 
la liberazione del paese ed oggi col
labora per la sua ricostruzione. Ciò 
non toglie che ci sia una minoranza 
di bonzi, isolati dalla popotazione, 
che un tempo sostenevano Thieu e 
eh" oggi si oppongono al nuovo go
verno. Ora il governo tollera la di
versità di opinione ed il dissenso, 
ma non può tollerare il disordine 
tra il popolo. Sei bonzi sono stati 
arrestati proprio per aver creato 
disordine: la religione non c'entra 
negli arr.;sti, che dipendono solo da 
motivi di sicurezza. Del resto gli 
altri bonzi si sono detti d'accordo 
con la decisione del governo e gli ar
restati stessi hanno riconosciuto il 
loro errore. 

Per quanto riguarda il bonzo che 
si è incendiato all'inizio del '77 a 
Can Tho, vanno precisati i fatti. Si 
tratta di un bonzo che, oltr.! ad es· 
sere molto legato al regime di Thieu, 
prima della liberazione si era reso 
colpevole di crimini perseguibili pe
nalmente. Dopo la liberazion~. tro
vatosi isolato dalla popolazione e da
gli altri bonzi, è stato preso dalla 
paura di essere processato e di per
dere l'onore, qualora venissero ac
certate le sue r.:.sponsabilità. Per 
questo si è bruciato dopo aver scrit
to una lettera in cui motivava il suo 
gesto con il fatto di non essere con
tento del nuovo regime: in tal modo 
da criminale presumeva di passare 
p!r martire della libertà 

I cattolici 

I cattolici sono una minoranla 
in Vietnam; tuttavia la loro presen
za è stata rilevante nel passato sia 
per la loro potenza economica e po
litica, sia per la loro dipendenza dai 
dominatori stranieri, che spesso han
no fatto ricorso all'appoggio dei cat
tolici per realizzare obiettivi colo
nialisti. E' una storia pesante, qudla 
dei cattolici, che va ricordata per· 
ché di fronte ad essa emergono I' 
umanità e la concretezza dei. nuovi 
governanti comunisti, che non h<tn· 
no per nulla rimproverato ai cano
lici il loro passato, ma offrono loro 
spazi di partecipazione attiva . 

Alla 2· Conferenza Internaziona
le sulla ricostruzione del Vietn;1m 
(Zurigo 11-13 aprile 78) era prese11· 

' te P Minh, deputato all 'Assemblea 
nazionale, parroco di Vinh Son e 
membro del consiglio pastorale di 
Hochiminhville. I suoi interventi 
hanno chiarito sia alcuni aspetti del
la politica del gov.:rno verso i cat
tolici che in passato hanno preoccu
pato gli occidentali, sia le nuove 
prospettive che si aprono alla ch1e~a 
in Vietnam. 

P. Minh ha confermato che per 
i cattolici c'è libertà religiosa. A tal 
proposito ha ricordato che egli di
rige un S..;ttimanale cattolico (Cong " 
Ciao va Dan Toc - I cattolici ed il 
popolo), sulle cui pagine viene a1-
tuata un'autentica opera di ev.mge
lizzazione. 

I cattolici partecipano all'opera 
di ricostruzione come gli altri dtta· 
clini. Ma ciò non significa che nmi 
siano costretti a fare i contadini e 
tanto meno ai campi di lavoro for
zato. P . Minh ha ricordato che egli 
stesso è parroco a Vinh Son, un 
quartiere di Hochiminhville: la ~ua 
partecipazione alla rinascita del pae
se consiste nel vivere in modo evan· 
gJico tra la gente. E' questo ciò che 
il governo domanda a religiosi e 
preti. 
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La partecipazione dei cattolici al
la ricostruzione è sostenuta da mgr 
Binh, vescovo di Hochiminhville. 
Sul suo conto si è diffusa in Europa 
la voce che sia costretto ad invitare 
i cattolici alla collaborazione per sal
vare il salvabile della chiesa dal co· 
munismo. P. Minh, che da anni è 
consigliere di mgr Binh, ha detto che 
un comportamento del genere è del 
tutto estraneo al vescovo che è sta
to vicino alla lotta di liberazione fin 
dal tempo della guerra contro i fran
cesi e che ha profondamente assi
milato l'insegnamento del Vaticano 
II: è fuori dubbio la coerenza di 
quanto va dicendo. E' vero che non 
tutti i cattolici vietnamiti seguono 
la linea di Binh; ma in questi ultimi 
tre anni è aumentato il numero dei 
cattolici, dei preti ed anche dei ve· 
scovi che seguono il suo orienta· 
mento come unica via per essere fe. 
dcli al Vangelo e al popolo. 

Il vescovo di J {ochiminhville -
ha detto anc.ora P. Minh - si la
menta spe!'so del male che fanno al
la chiesa vietnamita i missionari 
espulsi e tutti coloro che parlano 
male della politica religiosa del nuo
vo governo. In primo luogo è fai. 
so dire che in Vietnam non c'è li· 
bertà religiosa. Inoltre i missionari 
espulsi mostrano spesso di essere 
ancora tanto legati al loro modo 
occidentale di essere cristiani e di 
rapportarsi al comunismo da non es· 
sere in grado di capire e di apprez· 
zare la nuova esperienza della chic· 
sa vietnamita: ed è questo un gran· 
de torto che essi fanno ai cristiani 
del Vietnam. 

Chiesa e socialismo 

La lezione più significativa che la 
chiesa vietnamita sta dando ai cre
denti di tutto il mondo riguarda il 
modo di vivere il Vangelo in un 
contesto socialista. E' forse la prima 
volta che una chiesa locale non si 
oppone polemicamente ad un re-

gime socialista. Anche per questo 
il fatto merita attenzione. 

Due sono le convinzioni che gui
dano i cristiani vietnamiti nella lo
ro attuale esperienza: prima di tut· 
to essi rifiutano di vedere chiesa e 
stato come due potenze contrapposte 
o che stipulano concordati; mgr 
Binh da tempo esorta i cattolici a 
fare della chiesa una comunità di 
persone che crede in Gesù Cristo 
e vive il Vangelo in mezzo al po
polo. In secondo luogo la chiesa 
cerca di superare l'atteggiamento di 
disprezzo, o almeno di svalutazione, 
verso la realtà storica e sociale e 
sta calandosi dentro l'esperienza 
concreta della nazione. 

Così facendo, i cattolici v1etna· 
miti stanno scoprendo che mentre 
al tempo di Thieu per vivere s~
condo il Vangelo bisognava combat· 
tere il regime perché creava condi· 
zioni di vita antiumane, l'attuale go· 
vemo crea invece condizioni sociali 
che favoriscono la riscoperta d el Van
gelo. Infatti i supremi valori della 
rivoluzione vietnamita sono il ri
spetto dell'uomo contro ogni sfrut· 
tamento, una politica di solidarietà 
e di riconciliazione nazionale, la par· 
tecipazione attiva di tutti alla rina
scita del paese, l'uguaglianza sociale, 
la stima per una vita povera e labo. 
riosa. Questa situazione i cristiani 
non possono che accettarla come do. 
no di Dio e possibilità di testimo· 
niare il Vangelo partecipando atti· 
vamente alla ripresa del paese. 

All'interno di questa prospettiva 
globale si comprende il nuovo con
cetto di libertà religiosa che t cri
stiani vietnamiti propongono: liber
tà religiosa non è rivendicazione di 
uno spazio da gestire privatamente 
da parte della chiesa; piuttosto ]i. 
bertà religiosa è esigenza di usare 
lo spazio di libertà di cui si dispo
ne per contribuire alla costruzione 
di una nuova società e di un uomo 
nuovo. S. V. 

(3 . contmua) 
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STORIA DELL'IT ALIA MODERNA 

CANDELORO 
La prima guerra mondiale, Il dopoguerra, 
l'avvento del fascismo (1914/ 1922). Storia 
dell'Italia moderna voi. VIII. Lire 10.000 
Già pubblicati · Voi. I l e origini del Risorgi 
mento (1700/ 1815) Lire 8.000 I Voi. Il 
Dalla Restaurazione alla Rivoluzione nazlo 
nale (1815 1846) Lire 8.000 / Voi. lii La Ri 
voluzione nazionale (1846/ 1849) Lire 10.000 

Voi. IV Dalla Rivoluzione nazionale all' 
Unità (1849 1860) Lire 10.000 / Voi. V La 
costruzione dello Stato unitario (1860/ 
1871) Lire 8 000 / Voi. VI Lo sviluppo del 
capitalismo e del movimento operaio (1871 

1896) Lire 8 000 / Voi. VII La crisi di fine 
secolo e l'età giollttiana (1896/ 1914) L. S 000 
In edizione economica: Voi. V La costruzio 
ne dello Stato unitario (1860/1871) lire 
3.500 / Voi. VI Lo sviluppo del capitalismo 
e del movimento operaio (1871/1896) LI 
re 3.500 

GIOVANNI BERLINGUER 
Il dominio dell'uomo. Studioso del problemi 
sociali della salute e politico. l'autore ana 
lizza la logica del dominio dell"uomo che 
costringe come in una gabbia chi produce 
valore d'uso. chi crea ricchezza. Lire 2 000 

MATRIARCATO E 
POTERE DELLE DONNE 
A cura d1 Ida Magli e con un saggio di 
Ginevra Conti Odorisio. Una storia della 
donna non •implicita• a quella maschile 
che al tempo stesso contribuisce a forma 
re un patrimonio d1 conoscenze storiche e 
critiche sulla cond1z1one della donna nelle 
varie società e nelle varie culture L 3 000 

BIBLIOTECA DI STORIA CONTEMPORANEA 
DIRETTA DA M l SALVADOR! E N TRANFAGLI A 

LOTTA DI CLASSE 
E CRISI INDUSTRIALE IN ITALIA 
La svolta del 1913 di Adolfo Pepe. La con 
fl1ttualità all'interno di un sistema economi 
co caratterizzato da un notevole sviluppo 
industriale. l'origine. la natura e la qualità 
della crisi del 1913 Lire 6.500 

ACCUMULAZIONE 
DEL CAPITALE 
e progresso tecnico. Scritti sulla teoria 
marxiana della caduta tendenziale del sag 
gio di profitto d1 I':. Shlbata, N. Okishio, 
I . Steedmen, G. Hodgson, B. Schefold. 
Introduzione e cura d1 Ernesto Screpanti 
e Maurizio Zenezini. Lire 5.000 

CRESCITA E CICLO 
NELL'ECONOMIA AMERICANA 
dal 1919 al 1973 d1 Robert A. Gordon. La 
grande crisi 11 New Deal. il riformismo 
economico kenned1ano. la crisi del dollaro 
e del sistema monetano internazionale 
Lire 6 500 

UNIVERSALE ECONOMICA 

Pietre Ripetizioni Sbarre. Poesie 1968 1 1969 
d1 Ghlannis Rltsos a cura di Nicola Crocet 
ti. Prefazione di Louis Aragon. Lire 1.500 I 
L'alcoolismo Patologia e terapia del bere 
d1 Nell Kessel e Henry Walton. Lire 2 000 

,e~~e,e Feltri nel li 
nov1ta e successi in hbrena 
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dal 1/6 al 15/6 
1 
- Condannata dal vertice Nato l'offensiva sovietica in 
Africa; escluso ogni intervento. 
- Scarcerati Lanza e altri sette direttori artistici. 
- Iniziato a Buenos Aires il e Mundial • di calcio: O a O 
tra RFT e Polonia. 

2 
- Continua, anche se tra difficoltà, il dialogo tra Usa 
e URSS sul disarmo. 
- Ancora un sabotaggio all'Alfa di Arese: cade un 
traliccio che porta energia elettrica. 
- Sei morti per un attentato in Israele. 
- Uccisi a Madrid diplomatici turchi. 
- Speltncolare debutto degli azzurri, 2 a I con la 
Francia. 

3 
- Iniziative di Dc e Pci per il « no ,. ai referendum. 
- Carter ottimista sulle prospettive dell'Italia. 
- Veci di un fallito complotto anti-Hua su • tazebao • 
a Pechino. 

4 
Inizia un mese delicato per il governo: chimica. 

tagli sulla spesa pubblica, referendum 
- Braccio di ferro Scotti-sindacati sulle modifiche al
la scala mobile. 
- Truppe marocchine nello Shaba trasportate da aerei 
americani. 
- Sconfitta dei liberali nella Rft. 

5 
- Ultime battute per i referendum: preoccupati i de
mocristiani. 
- La Dc chiede tagli alle spese per previdenza, sanità 
e Regioni. 
- I sei della tipografia incriminati per il delitto Moro. 

6 
- Si intensifica la campagna dei partiti del fronte del 
e no •. 
- Assassinato da due terroristi il capo delle carceri 
di Udine. 
- Altri tre mandati di cattura per la strage di Via Fani. 
- Con la vittoria (3-1) sull'Ungheria l'Italia supera il 
turno. 

7 
- I partiti della maggioranza concordi sul •no•, te
mono le astensioni. 
- Iniziative per sbloccare la nuova legge sull'aborto. 
- Frana a Ischia, muoiono 4 turisti. 

8 
- L'ultima prigione di Aldo Moro sarebbe nei pressi 
di Focene: tre arresti. 
- Incidenti a Bologna provocati da estremisti duran
te un comizio di Napolitano. 
- 21 militari militanti del Pc impiccati in maggio 
in Irak. 
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9 
- Si conclude la campagna elettorale per i referen
dum. 
- Il Pci chiede in una lettera di Berlinguer ad Andreot
ti maggiore impegno per occupazione, giovani e Mez
zogiorno. 
- Documento dei vescovi italiani contro l'aborto. 
- Raid israeliano in Libano a nord della zona occu-
pata: decine di vittime. 

10 
- Vigilia tesa per i due referendum. 
- Consensi alla lettera di Berlinguer ad Andreotti. 
- Gardner ottimista sulla situazione italiana. 
- Gh azzurri vittoriosi (1-0) anche sull'Argentina guar-
dano al finale. 

11 
- Scarsa l'affluenza alle urne (-10%) nel 
giorno. primo 

- Contrasti tra Benvenuto e Cgil-Cisl su riconversione 
industriale e piani di settore. 
- Attentato nel centro di Parigi rivendicato da un 
« Fn,nte di liberazione nazionale francese•. 

12 
- Vittoria del no: 76,7% sulla « legge Reale •, 56,3% 
sul finanziamento dei partiti: il 19% si è astenuto. 
- Per Andreotti non mutano le alleanze. 
- Magistrato e generale dei CC a giudizio per l'in-
chiesta su Pekano. 

13 
- All'esame dei partiti e del governo i risultati del 
referendum: significativo il voto di protesta del sud. 
- Virginio Rognoni nuovo ministro degli Interni. 
- Un settimanale accusa Leone di speculazioni immo-
biliari. 
- Scontro tra le destre in Libano, ucciso il figho di 
Frangie. 

14 
- Si allarga la polemica intorno a Leone, i comunisti 
chiedono che si faccia un esame rapido e rigoroso 
del caso. 
- Il Pci chiede un incontro tra i partiti su Rai-Tv e 
informazione. 
- Bomba contro centrale elellrica a Roma: 300 mila 
senza luce. 
- Condannati 4 giornali che pubblicarono il volan
tino in codice delle Br. 
- Si apre a Roma il 33• Congresso del Pri. 

15 
- Leone si è dimesso. La decìsione maturata dopo 
~he it Pci aveva chiesto in mattinata le dimissìoni. 
A Fanfani la presidenza provvisoria: entro 15 giorni 
convocale le Camere. 
- Iniziato e rinviato l'incontro sull'economia. 
- Crisi del governo di çpalizione in Belgio. 
- Aspra polemica tra Carter I! Castro per l'Africa. 
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Libri 

I giorni 
del « frontismo » 

Santi Fedele. Fronte popola· 
re. La sinistra e le elezio
ni del 18 aprile 1948. 
Bomplanl, 1978, pp. Xlii • 
268, L. 5.000. 

Non v'è dubbio che la 
drammatica situazione In cui 
è venuto a cadere Il 30" an· 
niversarlo delle elezioni del 
18 aprile 1948 abbia quanto-
11eno condizionato molti del 
giudizi espressi nella rlcor· 
renza. La tensione del mo
mento ha impedito un'analisi 
serena e spassionata di un 
avvenimento, che, da qualsia
si punto di vista e comunque 
lo si giudichi, è all'origine 
del sistema di potere che ha 
nella DC Il suo fulcro. Anche 
prescindendo da queste con
siderazioni c'è chi ritiene sia
no In ogni caso pochi trenta 
anni per guardare con suf
ficiente distacco storico ad 
un fatto che suscita ancora 
vive passioni politiche. 

• li termine 'frontismo' -
rileva Paolo Alatri nella pre
fazione di questo volume -
con cui si allude alla stretta 
alleanza che legò allora, In 
un blocco elettorale, Il Partito 
comunista e quello soclalista, 
sembra essere stato pronun· 
ciato. negli anni a noi vicini, 
soltanto per essere esorciz
zato •. L'immagine Immedia
tamente evocata è quèlla del
lo scontro frontale. Indubbia· 
mente all'alba del 18 aprile 
l948 gli schieramenti erano ri
gidi e agli elettori si chie
deva una scelta di campo 
netta tra due modelli di so
cietà legati ad opposti schie
ramenti internazionali e non 
trovava spazio un discorso 
razionale che poneva la que
stione nel termini di una 
semplice scelta tra riforme 
e conservazione . Sarebbe pe
rò inesatto stabilire una con
seguenzialità lineare ed Im
mediata tra la estromissione 
dal governo delle sinistre nel 
maggio 1947 e gli schiera
menti dell'aprile 1948 Queste 
due date delimitano l'orlzzon-

te temporale della ricerca di 
Santi Fedele. che ripercorre 
appunto le tappe del proces
so costitutivo del Fronte e 
analizza tutti gli aspetti del
la dialettica politica del pe
riodo. Vengono così recupe
rati particolari poco noti e 
spesso trascurati dalla sto
riografia italiana sul dopo· 
guerra ed in particolare vie
ne messo nel giusto risalto 
il ruolo non secondario svol
to dal partiti minori (PdA, 
PSLI. PRI e Democrazia del 
Lavoro). Questo approfondi
mento riesce a cogliere nel 
loro evolversi le diverse ar
ticolazioni politiche e ideolo
giche che alla vigilia della 
consultazione elettorale sem· 
bravano, e in un certo senso 
lo erano effettivamente. 
scomparse. Basti pensare 
che l'originale proposta di al
leanza elettorale avrebbe do
vuto coinvolgere in funzione 
anti-DC anche i partiti di cen
tro-sinistra. Quando questa 
proposta si rivelò impratica· 
bile e il Fronte si rijusse in 
pratica all'alleanza tra PCI e 
PSI emersero diffuse perples
sità all'interno dei due par
titi della sinistra (Basso e 
Pertlnl tra I socialisti, Aman
dola tra I comunisti) sull'op
portunità di una simile scel· 
ta. Né furono tanto scontate 
sin dall'inizio le scelte alle 
quali approdarono alla fine 
repubblicani e socialdemocra
tici. 

Il risultato elettorale se
gnò, come si sa. l'insuccesso 
del Fronte e la strepitosa 
vittoria della ÒC. Intervenne
ro alcuni fattori determinanti 
poi ai fini dell'esito elettora
le: la massiccia mobilitazi~ 
ne della Chiesa. l'intervento 
USA a favore dei partiti di 
governo, la nascita del Co
mlnform e il colpo di stato 
di Praga. la promessa di re
stituire Trieste all'Italia da 
parte degli alleati occidenta
li. Il clima politico e la vi· 
rulenza polemica di quello 
scontro elettorale si possono 
rivivere nella lettura dei do
cumenti raccolti in appendi· 
ce: dalle famose • lettere 
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dall'America • degli emigra
ti agli appelli del vescovi. 

Creatività, 
critica e 
opera d'arte 

G Slrcsna 

Mario Vinci, Razionalismo tl 
critica estetica, ed. Libra
rie, Roma. 1978, pp. 190, 
L. 5.000. 

Ogni tanto esce una sum
ma E' una bella cosa che 
ci fa sentire contemporanea
mente medioevali ed euro
pei. M. Vinci. nella sua sum
ma su e contro la critica e
stetica, espone il problema in 
modo concreto e positivo 
Certo, l'indice fa paura: la 
presentazione di S. Quarta 
ancora di più e. del lavoro 
di Vinci. non si può fare un 
sunto senza rischiare di ri
scrivere il libro daccapo. Se
-.:ondo Il Vinci, gli elementi 
che fanno l'opera d'arte -
- nella sua essenza - so
no tre: a) un elemento ne
vrotico - nel senso di for· 
za propulsiva psichica Incon
tenibile; b) un elemento pul
slonale-rlvelativo-slmbollzzan
te o allegorizzante; c) una ca
pacità elaborativa rivelatrice 
agente o elemento culturale. 
Ora. vada per li primo, ma 
per gli altri due sarebbe ne
cessario qualificarli. Dovrem
mo cioè chiederci perché Ti
zio è artista e Calo no e non 
soltanto che cosa è l'opera 
d'arte. 

Il tentativo di fare li pun
to, o anche quello di mettere 
un punto, è lodevole, ma non 
si raggiunge con le astrazio
r.i generiche. e il libro di 
Vinci che pure punta ad una 
sene di elementi concreti 
non sempre riesce ad essere 
del tutto convincente. 

Si finisce spesso per bar
camenarsi fra un malcelato 
mito del buon selvaggio ed 
Il tentativo di scoprire che. 
in una società capltallstlco. 
l'arte è un sottoprodotto del
la produzione, appunto, capi
talistica. In realtà né li rl· 

chiamo della foresta. ne 11 
pianto sulla decadenza dei co
stumi fermeranno le multina
zionali. Sono invece centrate 
le critiche ai critici. come 
a pag. 92 n. 5: • la libertà 
ass~luta [o quasi assoluta). e 
dell arte e dell'artista, è pos
sibile raggiungerla ma sola
mente con l'abolizione della 
"critica d'arte". consideran
done l'Inutilità e il danno 
ecc. •. Ma è utopia e l'auto
re ne è, più in là, cosciente. 

11 problema è un altro: la 
ricerca di radici, di cultura, di 
legami reali, la cui effettività 
è poi autenticità sul piano sia 
formale che sostanziale, per
mette all'arte - in tutte le 
sue espressioni - di essere 
attività creativa e vissuta; 
assoggettabile a critiche. sì. 
ma superamento di ogni for
ma di decadentismo. Vorrei. 
però. concludere con alcune 
considerazioni di Vinci, vera
mente notevoli: • La creati· 
vità artistica e la critica al· 
l'opera creativa debbono con
siderarsi elementi di un'uni· 
ca funzione. in cui l'elemento 
"critico" supplisce - deve 
supplire - all'incompletez
za conoscitiva dell'elemento 
creativo. Dal che è deducibi
le che un 'involuzione artisti
ca non viene determinata da 
una astratta carenza di • po· 
tere creativo ., ma piuttosto 
dalla carenza di •potere di 
critica•. 

Per capire 
Keynes 

N. Galloni 

A.O. Moggridge. Guida a Key
nes; ed. Bur. pp. 220, Li
re 2.600. 

Libro di piacevole lettura 
anche per i non adjetti ai 
lavori. Gli spunti biografici di 
cui si serve Moggridge per 
introdurre il lettore nell'uni· 
verso economico del Keynes 
(1883 - 1946) alleggeriscono 
tutta la trattazione. Un breve 
Inquadramento della forma
zione culturale filosofica del 
Keynes di Cambridge e del 
creolo di Bloomsbury spiega 

39 



la collocazione politica del
l'economista: un liberal so
cialista venato di utopia e la 
sua concezione dell'economia 
come scienza morale. 

Si accenna a tutte le ope· 
re keynesiane dando più spa
zio al • Trattato della mone
ta • e alla • Teoria generale • 
in cui si evidenziano le tre 
grosse innovazioni keynesla· 
ne: 1) applicazione del me
todo marshalliano della rac
colta del dati e successiva 
analisi (che le conclusioni 
siano conformi alle premes
se); 2) ruolo attivo della mo· 
neta nelle situazioni Inflazio
nistiche e deflazionistiche. 
Necessità di una sapiente po
litica monetarla nazionale e 
internazionale (contro Il Gold 
Standard, creazione del Fon
do monetario Internazionale, 
polemiche sui debiti di guer
ra, aiuti internazlonall); 3) 
sur.eramento della Teoria Il· 
beristica del • lassez-falre • 
propria del XIX Secolo a fa
vore di una politica lnterven· 
tistica dello Stato (opere oub· 
bliche) per mantenere costan· 
te Il livello occupazionale. Il 
saggio è corredato da un utile 
glossarlo di termini econo
mici. 

G Janne/11 

Conversazioni 
con Arafat 

Maurizio Chierici, I guerrl· 
glieri della speranza • Ara
fat racconta, Mondadorl, 
Milano 1978, pp. 170, Li
re 3.500. 

Il volume, agile e ben 
scritto, si fonda su di un'in· 
tervista che Yasslr Arafat ha 
recentemente concesso al· 
l'Autore in una Beirut che, 
martoriata e sconvolta da 
una lunga guerra civile, la 
cui crudeltà trovò Il suo cul
mine nel barbaro massacro 
di Tell el-Zaatar, continua a 
vivere In una cupa atmosfe
ra di terrore e di angoscia. 
Il Presidente dell'OLP, ri· 
spondendo a numerose do
mande, riesce a fornire un 
quadro ben comprensibile 
della realtà complessa che Il 
suo popolo sta vivendo in 
mezzo a sofferenze ed umi
liazioni di ogni genere. 

I palestinesi, costretti da 
anni ad una fuga che sem
bra non dover mal aver fl· 
ne, non hanno rinunciato al· 
la speranza di ritornare nella 
propria terra; anzi nella pro
spettiva di realizzare la loro 
giusta aspirazione non hanno 
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mai smarrito il senso della 
loro identità nazionale e con 
lotte. che hanno comportato 
e comportano un tributo di 
sangue pesantissimo, stanno 
riuscendo a vincere il cini· 
smo dell'intera comunità in
ternazionale che troppo spes
so ha negato loro il diritto ad 
un'esistenza libera In una 
propria patria. 

Maurizio Chierici, con pro
vata capacità giornalistica, in
serisce i brani del suo collo
quio con il leader palestinese 
in un più vasto ambito; vie· 
ne cosi offerta al lettore una 
chiara descrizione delle ori· 
glnl storiche della questione 
palestinese, così come nume· 
rose sono le pagine che Il
lustrano In maniera dettaglia· 
ta l'evolversi all'interno del· 
l'OLP di orientamenti ideolo
gici diversi e spesso contra
stanti. DI particolare interes
se appare il capitolo dedica
to al ruolo della donna nella 
rlvoluzir>ne palestinese; I e· 
~perlenza palestinese. come 
già negli anni passati quella 
algerina, mostra in modo e· 
semplare come ogni lotta di 
liberazione nazionale produ· 
-;a, quasi automaticamente, 
un'accelerazione del moto di 
emancipazione delle mass:i 
femminili in essa coinvolte e 
ciò anche In un mondo tra· 
dizionalmente conservatore 
come è quello arabo-islamico. 

Marco Lenci 

Un'analisi serena 
della lettera 
di Berlinguer 

Gianni Baget-Bozzo, I Cat
tolici e la lettera di Ber/in· 
guer, Vallecchi, Firenze 
1978, pp. 107, L. 2.700. 

Si prova sempre un certo 
disagio di fronte agli scritti 
di Gianni Baget-Bozzo, il pre
te genovese docente in Se· 
minarlo e teologo del cardi
nale Slrl oltreché direttore di 
una rivista religiosa non cer· 
to progressista. Eppure da 
quest'uomo così anfibio, nel 
suo aspetto di uomo pubbli· 
co benemerito, (va ricordato 
che In passato è stato diri· 
gente della sinistra democrl· 
stlana, e amico di Dossetti). 
sono venuti negli ultimi tem
pi I giudizi e le aperture più 
significative non solo riguar
do al mondo comunista. ma 
anche riguardo alla meteora 
radicale. Adesso il libretto 
edito da Vallecchl cl offre 
la opportunità di meglio com. 

prendere Il pensiero sottile 
ma robusto di questo pensa· 
tore cattolico; Il tema affron
tato è quanto mal stlmolan· 
te e attuale: la lettera di 
Berllnguer a mons. Bettazzl. 

La prima Impressione è 
che In questo argomento Ba· 
get·Bozzo operi una purlfl· 
cazlone utile e chlarlflcatrl· 
ce riconducendo il documen· 
to del leader del Pcl In un 
ambito culturale, liberandolo 
cosi dal pregiudizi e dal so· 
spetti di natura politica o 
dagli Interessi ldeologlcl che 
ne hanno travisato il valore 
e la flnalltà. In sei capitolet
ti il teologo genovese svllup· 
pa organicamente Il suo pen
siero partendo dalla rlflesslo· 
ne che Il documento di Ber· 
llnguer Investendo l'Intero 
corpo episcopale Italiano ne
cessita di una risposta pa
storale meditata e adegua
ta, arriva a concludere che 
la Chiesa Italiana deve com
promettersi maggiormente, e 
secondo la sua identità, nel 
dialogo per contribuire a far 
superare !'antitesi servo-pa
drone che Il comunismo per 
primo In epoca moderna ha 
affrontato. 

Certo il lettore scoprirà 
da sé in queste succoslssl· 
me paginette altre rlflesslonl 
o altri stimolanti suggeri· 
menti, come ad esempio I' 
accettazione della basilare 
differenza entro l'ateismo 
borghese-Illuminista e l'atei
smo marxista-comunista. op
pure l'augurio che l'Occlden· 
te europeo. di cui il Pcl de· 
ve far parte Integrante, deve 
favorire la riscoperta delle 
eredità splrltuall di cui Il co· 
munlsmo sovietico è porta
tore. Non sono che del pic
coli e frettolosl accenni, Il 
lettore gusterà da sé Il pen· 
siero vivace e ponderato di 
questo sconcertante teologo. 
Quello che scoprirà sarà sen
za dubbio l'apertura. la spa
ziosità delle riflessioni di un 
uomo di cultura che, in ogni 
circostanza, resta un prete 
cristiano 

Le rlflesslonl 
del biografo 
di Cavour 

G Deserti 

Rosario Romeo. L'Italia unita 
e la prima guerra mondia
le, Laterza, 1978. pp. 213 . 
L. 5.000. 

Nella storiografia i tal lana 
del secondo dopoguerra Ro
sario Romeo costituisce una 
delle presenze più vivaci e 

feconde, per l'acuto spirito 
critico e la costante tensio. 
ne polemica che fanno delle 
sue pagine punti di riferi
mento Insostituibili per 
chiunque voglia comprendere 
la realtà dell'Italia unitaria 
nella molteplicità delle sue 
articolazioni. Formatosi alla 
scuola di Volpe, Valerl, Cro
ce e Chabod. è oggi il rap
presentante più autorevole 
di quella storiografia liberal. 
conservatrice che a partire 
dalla fine degli anni 'SO ha 
sostenuto duri scontri con i 
marxisti sul tema dell'inter
pretazione del Risorgimento 
e sulle note tesi gramscia· 
ne In materia. Polemiche an
cora vive e alimentate ulte. 
rlormente dalle recenti pre
se di posizione su questioni 
politiche (crisi del! 'universi· 
tà, presenza del PCI nella 
maggioranza, ecc.), ma che 
non debbono In alcun modo 
Influire sul riconoscimento 
delle qualità scientifiche di 
Romeo. Basterà ricordare 
che la recensione forse più 
lusinghiera sugli ultimi due 
tomi della monumentale bio
grafia di Cavour è stata quel
la del comunista Spriana, che 
su • Rinascita • (n. 36, 16 
settembre 1977) parlò di • la
voro esemplare • e tale da 
costituire • una lezione per 
gli studiosi marxisti • . 

I saggi ripubblicati adesso 
col titolo L'Italia unita e la 
prima guerra mondiale, appar· 
si su varie riviste tra il 1961 
e Il 1971, cl confermano quan. 
to vasta e articolata sia la 
riflessione di Romeo sulla 
storia Italiana contempora· 
nea. La tematica dello svilup
po dell'economia dopo l'uni· 
flcazlone è uno degli assi por. 
tanti di questa raccolta e si· 
gnlficatlvo rilievo è dato al 
tema centrale del protezioni· 
smo. 

E anche se nel saggio del 
1970 • L'interpretazione del 
Risorgimento nella nuova sto
riografia • si possono leggere 
valutazioni per parte nostra 
lnaccettablll (le lnterpretazlo· 
nl marxiste-gramsciane, in 
primo luogo quelle di Ragio
nieri, Candelora e Caroccl, 
sarebbero condizionate da un 
• atteggiamento di persisten
te polemica e di parziale rl· 
fiuto della storia nazionale·) 
si ha la conferma che Ro
meo - ancor più di Renzo 
De Felice - è I'· awersario 
teorico • con cui vale dawe. 
ro la pena misurarsi, nell'In
teresse della crescita com· 
plesslva della storiografia Ita
liana. 

F. Bogf/arl 
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