
L'astrolabio 
Anno 1 - N. 15 

1 O novembre 1963 

problen1i della vita italiana Una copia lire 100 

R N 
? ? ? ? ? ? I conti presentati 

dal ministro dell1 Agricoltura sono cortine di 

fumo per impedire di accertare come sono stati 

spesi i miliardi gestiti dalla Federconsorzi per 

conto dello Stato 

DI ERNESTO ROSSI 

Perchè la multilaterale? 

L'offensiva dei vescovi 

Il punto di vista dei cinesi 
L'ASTROLABIO• Via XXIV Maggio, 43 •Roma 



Lettere 

Il bollettino Edison 
Caro Direttore, 

già nitra volta è apparsa sul Suo 
giornale una lnmenteln d'un let
tore milanese a proposito dcl bo!· 
lettino di propaganda liberale che 
la Edison. nonostante l'avvenuto 
passaggio dell'azienda all'EXEL, 
manda agli utenti. Mi unisco ca
lorosamente alla protesta. L'ultimo 
numero di e Colloqui>. mensile del
la Edison. attncca di nuovo la na
;ticmalizzazione dell'industria elet
t rica e dice che si è avuto come con
seguenzn e una profonda altcrazio· 
ne nella distribuzione dcl reddito 
!lazionale fra consumi e risparmio, 
m una forte svalutazione della Ji. 
ra, in gravi limitazioni della stessa 
l ibertà d'iniziativa dci produttori >. 
E aggiunge: e Il nuovo indirizzo li· 
mitativo della libertà d'iniziativa 
indirizzo che ha avuto la sua mani~ 
festazione m<issima nella naziona· 
lizzazione dell'industria elettrica; 
ha scosso gravemente quelle condi
zi~ni di fiducia, stabilità ed equili
br!o che hanno pcrm~so il rapido 
sviluppo economico italiano di que
sti ultimi anni >. 

Ecco alcune perle del bollettino 
Edison. Mi domando se gli uffici 
ENEL, ai quali sono stati trasferite 
le aziende elettriche, permetteran
no ancora per molto questa situa
zione. 

1·r anco Bonl 
Leana no 

La scuola 
cigli incompetenti 

S ignor Direttore. 
ho letto l'articolo deJ prof. Codi

gnola sulla scuoln. e Il problema 
della "competenza " sta infatti di· 
venendo acutissimo ... >, scrive 
fra l'altro l'illustre parlamenta
re. .Ma Io Stato 1tallano, nelle 
nostre scuole medie, per certi aspet
ti fa esattamente il contrarlo' di 
quello che il buon senso vorrebbe. 

Infatti. mentre in dette scuole la 
percentuale di insegnanti, data da 
unh·ersitari e da glo\•ani neppure 
in Possesso d'un titolo di studio di 
scuola media di secondo grado. as· 
sumc proporzioni sempre più preoc
cupanti. nelle elementari oltre 20 
mila maestri di ruolo laureati non 
vengono convenientemente utilizza· 
t1. perché o non chiamati nelle me
die o costretti a rinunciare per lon· 
tananza di sede; e questo in quanto 
la legge Moneti prepone, in certo 
qual modo, gli incompetenti ai com. 
petenti. Per tale legge, vengono 
prima nominati i semplici laureati, 

avvocati e farmacisti compresi, I! 
poi i maestri laureati. 

Siamo, vogliamo essere. Signor 
Di rettore. sullo stesso piano della 
scuola privata, O\'e l'unh·ersìta rio· 
professore si riserva il diritto di 
soddisfare ai que.>lti dei suoi all!e\·) 
non prima del giorno succes.:;ivo. 
~li auguro che !'on. Codignola -
e non lui soltanto - faccia dcl suo 
meglio per eliminare tali assurdi 
dalla scuola italiana. L'avvenire dei 
nostri figli lo esige, la carità di pa· 
tria Io impone. 

Antonio Pa pnitna 
Gravina 

Il vento della dittatura 
Caro Direttore, 

come abbonato e lettore de 
~ 'A~trolabio desiderei sapere se i 
titoli degli articoli della rivista so. 
no degli autori o della redazione. 
Mi riferisco in particolare alla e Let
tera dall'America> di M. Sal\'adori, 
nel numero del 25 ottobre, e al ti
tolo IL VENTO DELLA DITTA
TURA. 
~ rivolgo questa domanda per

che. sia redazionale sia dell'autore, 
mi sembra che quel titolo sia male 
indovinato, liberi naturalmente re
dazione e autore di dissentire e 
soprattutto di continuare a servirsi 
dei . titoli che vanno loro più a 
gemo. 

Ecco le mie ragioni. Credo che il 
titolo induca ogni lettore a pensare 
che tale vento stia attualmente 
soffiando sugli Stati Uniti Se dcl 
titolo è responsabile la redazione, 
forse potrà interessarle sapere che 
un lettore democratico trova in esso 
la conferma all 'impressione che tal. 
volta serpeggi e affiori nelle pagine 
della rivista un curioso pregiudizio 
antiamericano non degno della in· 
telligenza e della cultura di coloro 
che la fanno. Se lo stesso Salvadori 
ha scelto quel titolo, lui che vive 
negli Stati Uniti sa meglio di me 
che questa impressione, generata 

da quel titolo. d'un \'ento di ditta· 
tura su quel paese. non corrispon.d~ 
nemmeno a una parvenza di verita 
nella situazione reale. 

Vorrei in ogni caso chiedere a 
Salvodorl se non riconosca d'a\·er 
esagerato nella gratuita asserzione 
che egli a\·anza a p. 39 che e nel 
quadro della nazione americana 
Princeton e il passato - un passato 
che diminuisce rapidamente d 'im· 
portanza: Fordham è J'aV\'enire >. 
Crede egli \'eramentc che libero 
pensiero. agnosticismo religioso, 
spirito sociale siano avviati al de· 
clino di fronte all'ascesa dcl catto· 
liccsimo !lmericano? Io mi permetto 
di dubitare fortemente della esat· 
tezza di questa constatazione 

Riconosco che il tenore della Let~ 
t<>ra di Saivadori smentisce il so· 
spetto. insinuato dal titolo. d'una 
seria minaccia, se non d'una dit· 
tatura. d'una vittoria repubblican~ 
alle prossime elezioni. Certo, d1 
fronte ai e milioni di americani il 
cui bagaglio ideologico è fornit_o 
dalla università di Fordham >, J'op1· 
ninne delle anime buone può sem; 
brnre di poco peso. Tuttavia. mi si 
consenta di affermare la mia fidu· 
eia nel peso globale di quelle mino
ranze che parlano con la voce d'un 
amico - un'altra anima buona -: 
il quale mi scrive in questi giorn~ 
dagli Stati Uniti. ignaro dei sospetti 
che e l'imperialismo di Wall Street, 
genera tuttora in molti nostri conna: 
zlonali. ivi compresi forse alcuni 
amici de L'Astrolabio. a cominciare 
do Ernesto Rossi: e è commovente 
leggere che gli italiani - almeno il 
loro governo. ci danno il loro aP; 
poggio. Si resta. però un po' deJus~ 
nel snpere che alcuni dei nostri 
"amici" professano di non veder al~ 
cuna differenza fra gli Stati Uniti ~ 
la Russia. malgrado il fatto che gh 
Stati Uniti non abbiano chiesto van· 
ta~gi territoriali o d'altra natura 
alla fine della guerra e abbiano aiu: 
tato l'Europn a rimettersi in pied_1 
col Piano Marshall... La veri tà e 
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che molti americ11ni, i quali come 
me sono stati sempre fa\'orevoli sia 
a aiutare, s ia a commerciare coi pae. 
si stranieri, cominciano a sentirsi 
sempre più stufi. e irritati, di fronte 
all'evidente sperpero, alla mancan
za di risultati e anche al logorio di 
pagare un terzo del loro reddito in 
tasse. Essi sono anche stanchi di \'e· 
dere il loro j(overno appoggiare 
brutali dittature quali quella del 
Yiet Nam nel nome dell'anticomu
n ismo e della stabilità>, 

Mi sembra che ciò coJlimi almeno 
In parte col succo dell'articolo di 
Salvadori, e penso perciò che i let
tori della Sua rivista, ca~o direttore. 
possano tranquillamente confidare 
che questo atteggiamento non rap
presenti O_Pinioni ir:t d_eçllno n,egli 
Stati Uniti. Arduo e divinare I av
venire, ma mi oarrcbbe assurdo im
maginare che i venti della dittatura, 
spiranti dall'Europa e dall'Asia, 
stiano per spazzare quel hbero 
paese. 

Vittor io Gabr lell 
Torino 

1 titoli dell'Astrolabio ~ono di 
competenza della r_edazio1!e•. c~mc 
avdene dcl resto 111 tufi~ ! 17ror
nali. Ed è anche comprens1b1le che 
possano non piacere a qua!~he Ictio
re ma in questo caso il r1het•o sul
la' tendenziosità antlamericana C'Ì 
sembra francamente esa11erato. E' 
evidente. come giustamente cita il 
signor Gabr1elì. che l'articolo di 
Salvadorl 11011 inte11de affatto di
pingere gli Stati Uniti come un 
paese fascista o Sttl punto di esser
lo, anche se sottolinea l'af /io rare 
di tendenze reazionarie che in ai•
venire potrebbero assumere propor
zio11i pericolose. Preoccupazio11e 
che può apparire eccessiva, ma che 
non è certo gratuita. 

Ancora sul battesimo 

0 11orevole Dirl!ttore, 
il sig. Umberto Vichi, nel tenta

tivo di rispondere in qualche modo 
all'articolo di Sergio Turone Per
ché no al battesimo. ha citato la 
espressione e\•angelica contenuta 
nel capitolo III di San Giovanni. 
il dialogo tra Cristo e Nicodemo. 
Ha chiaramente spiegato inoltre, 
che il battesimo è una Rigenera
zione, e che mediante detta Rige
nerazione l'individuo entra a far 
parte del corpo mistico di Cristo, 
cioè la chiesa da Cristo !ondata. 

Ma quale relazione ha questo 
brano con il battesimo del bambi
ni? La stessa chiel!a cattolica deve 
trovare una giustificazione extra
biblica per obbligare i genitori a 
battezzare 1 bambini: la trasmts-

sione del <peccato originale. Mai. 
dico, mai, Il Vangelo, anzi tutto 
il Nuovo Testamento, Insegna che 
si devono immettere nella chle~a 
dei bambini e questo per due ra· 
gioni: 

1) già dei bambini è il regno 
dei cieli; 

2) l'adesione, o l'ammissione al
la chiesa de\'e av\•enire dopo un 
processo di maturazione e di libera 
scelta che si chiama appunto Ri
generazione. o Nuova Nascita, del 
quale iJ battesimo è l'atto conclu
sivo. 

Infatti, sempre secondo la Bibbia, 
la Vera Rigenerazione attraverso 
la quale abbiamo diritto di far par
te, vivente, della chiesa e di aspi
rare alla Vita Eterna con Cristo è 
un susseguirsi di gradini: 

1) ascoltare la Parola di Dio 
(Ai Romani. cap. 10); 

2) credere nella predicazione 
(ibidem); 

3) ravvedersi dei propri errori 
sia di natura morale come dogma· 
tìca (Atti Apostolici 2: 37-SBJ; 

4 ) rendere pubblica te11timonian
za di detta fede (Ai Romani 10: 
9 e segg.J; 

5) essere battezzati. ma per im
mersione (Ai Roma11i cap. 6 '). 

Da questo momento ha inizio, ,;e
condo il \'angelo, la vera vita cri· 
stlana. 

Io. come ministro del \'angelo di 
Cristo, non solo condivido la posi
zione. per quanto riguarda il bat
te:>imo dei bambini, del sig. Turo· 
ne, ma all'uopo la incoraggio tra 
tutti, cristiani e cattolici, pregando 
i vari conferenzieri di trattare det
to soggetto nei loro cicli di conte· 
renze religiose. 

Gian Lulrl Giudici 
<Ch1es11 di Cr!.>to> 

Civitavecchia 

FIDEL CASTRO 

La donna e il velo 
Egrf'p10 Direttore, 

Il « \'elo > con il quale le don!1e 
coprono 11 capo entrando in Chi~· 
sa, rappresenta. fin dalla sua ori· 
g inaria istituzione, il simbolo di u

1
n
1
a 

!'ituazione sociale e giuridica de e 
donne nettamente antitetica. ali~ 
moderne e ci\•ili aspirazioni a 
un pareJ:giamento dci diritti fra 
due sessi. 

La costante dottrina della Chie· 
sa. per quanto riflette la figura s0

1
· 

ciale della donna, e fondata su · 
l'insegnamento degli Apostoli per 
cui (Lettera I di S. Paolo ai Co
rinti, Xl, 3) e Capo di ogni uom? 
è Cristo; capo poi della donna e 
l'uomo>· la distanza fra Cristo e 
l'uomo equivale a quella fra J'uo1~o 
e la donna. Nell'originario pens1e: 
ro degli Apostoli la donna non P"? 
pervenire al Cristo se non per il 
tramite dell'uomo al quale è sog· 
getta (id., XIV, 34 ; 35): e Le donne 
nella Chiesa stiano in silenzio imd: 
perocche non e loro permesso 1 
parlare. ma debbono star soggette 
come dice la Legge. Che se brama· 
no essere istrutte in alcuna cosa. 
in casa ne interroghino i mariti >. 

La Legge è compresa nei primi 
cinque libri dell'Antico Testaf!1en· 
to. testo sacro fondamentale dei po· 
poli cristiani. Xelle norme ri\'elate 
dal Signore. per ]"ordinamento s~· 
ciale e familiare del popolo pr~d1-
letto, la .situazione della donna h· 
bera non sembra differire molto 
da quella della donna schia\•a. 

Poichè la Chiesa dichiara dì \'O: 

ler seguire lo sviluppo dei ~e.m~ 1 

e augurabile che i padri conc1J1ar1. 
nelle prossime ses::;ioni. prendendo 
in esame le dottrine sociali del cat
tolicesimo, vogliano cancellare qut?· 
sta umiliante e degradante valuta· 
zione della donna cristiana, decre· 
tando l'abolizione del e velo>. 

Francesco De Jullo 
Firenze 

Rivoluzione 
e 
pace mondiale 

EDIZIONI SAMONA' E SA VELLI 



L'astrolabio 

Situazione aperta 
DI LEOPOLDO PICCARDI 

J L CO.:\GRESSO del P.S.I. ha dato quello che 

poteva dare. Ha lasciato una situazione aperta, 

nella quale niente è acquisito, ma niente è per

duto. Diciamo questo per chi condivide i nostri 

sentimenti; per chi guarda ai socialisti con f~

ducia e speranza, miste a dubbi e apprens1on1; 

per chi segue la pericolosa operazione alla quale 

si accingono con la convinzione che essa rapp~e

senti la migliore carta della nostra democrazia, 

ma con l'ansia di chi sa che è una strada sulla 

quale ci si può rompere l'osso del collo. 

Non parliamo per le destre, politiche ed eco

nomiche, per le quali i risultati del Congresso 

erano scontati. Gli articoli di commento ai lavori 

congressuali, che sarebbero apparsi sui giornali 

.. indipendenti», avremmo potuto raccontarli 

prima che fossero scritti: l'immaturità democra

tica del P.S.I., i suoi persistenti legami con i 

comunisti, la sua tradizionale incapacità di as

sumere responsabilità di go\'erno. Dobbiamo 

però confessare che, in questo gioco di previ

sioni, quella vecchia volpe di Mario Missiroli ci 

ha battuti. In un suo articolo nel quale egli 

guarda alle umane cose, secondo il suo stile 

attuale, con distacco di osservatore, non immune 

da qualche venatura mistica, l'autore della «Mo

narchia socialista .. condanna ancora una volta 

in blocco il socialismo: ma salva Turati. Lo salva 

perchè veniva da (•famiglia marchionale». Ecco 

qualcosa che francamente non ci aspettavamo. 

Il Congresso socialista non contava probabil

mente molti delegati che potessero vantare una 

provenienza da famiglia marchionale; e non po

teva quindi trovare grazia presso il settore di 

opinione pubblica che Missiroli cosi autorevol

mente rappresenta. 
P ... 1 iamo dunque per noi: e, parlando per 

noi, dobbiamo riconoscere che dal Congresso del 

P.S.I di più non ci pote\•amo aspettare. Che 

cosa ci ha dato? Non un programma, un'elenca

zione di cose da fare, sulla quale si possa av

viare una trattativa politica. Tutti sanno che, 

nell'attività dei partiti, se c'è qualcosa che me

riti, nella fraseologia di Ernesto Rossi, di essere 

chiamato aria fritta, sono appunto i programmi, 

e cioè le elencazioni precise e numerate di cose 

da fare. Il documento finale del Congresso so-

cialista non viene meno a questa tradizione. Dire 

che si vuole la programmazione economica per 

superare gli attuali squilibri, è una formula ste

reotipata alla quale nulla aggiunge il richiedere 

strument' eff caci di controllo e direzione del 

processo d1 accumulazione; parlare di una nuova 

politica agraria che elevi le condizioni di red

dito e di civiltà dei contadini non significa 

molto, e meno ancora significa quando questa 

proposizione sia fatta seguire da un unico e iso

lato accenno alla mezzadria, problema del tutto 

marginale dcll'agr1coltura italiana; nè ha sa

pore di novità il parlare di integrazione della 

Costituzione, di riforme di leggi e di codici; 

mentre il proposito di riformare l'amministra

zione sa addirittura di ironia, dopo che i go

verni democristiani hanno eternato questo pro

blema, a esso dedicando, quale perenne monu

mento, un ministero; e poco più signifìca il par

lare di potenziamento della ricerca scientifica, 

di riforma democratica della scuola, o della crea

zione di un sistema di sicurezza sociale. Rilievi 

che possono apparire, ma non vogliono essere, 

impietosi Non è colpa dei socialisti se queste 

elencazioni sono quello che sono. Non in esse 

si può trovare ciò che di importante è accaduto 

in un congresso di partito. 

QUELLO che hà importanza nel Congresso del 

P.S.I. è un certo linguaggio, una certa dia

lettica delle sue varie correnti; è anche il suo 

documento finale, guardato soltanto in alcuni 

suoi punti che hanno un sign t cato politico, se 

pure in qualche caso più convenzionale che 

re3le. 
Le correnti del partito si sono presentate 

più definite, più organizzate, più stabili che 

mai. E tuttavia l'impressione che si è potuta 

trarre dal loro dialogo è assai meno preoccu

pante per l'unità del P.S.I., di quanto sia potuto 

apparire in altre occasioni. Il fatto è che le car-

enti che si muovono in seno al P.S.I. rappre

sentano tipicamente quelle che sono le imman

cabil componenti di un partito socialista mo

derno. Che vi sia chi, seguendo i tempi, parte

cipa a una certa dissoluzione dell'ideologia mar-
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xista in un più largo movimento politico e 
culturale e chi rimane più ligio alla tradizione; 
che taluno si senta più lontano dalla linea di 
s\•iluppo storico che passa per la rivoluzione so
vietica, e le successive esperienze a e..;sa colle
gate, mentre altri non riesce, senza una pro
fonda lacerazione, a staccarsi da un mondo del 
quale, pur d iscorde, si sente partecipe; che gli 
uni possano più di altri facilmente accostarsi 
alla politica di paesi che hanno saputo dare la 
più alta espre53:one agli ideali democratici, ma 
che sono tuttora retti da sistemi capitalistici· 
sono queste distinzioni e contrapposizioni che si 
r ipetono in tutti i partiti socialisti dei nostri 
giorni, a cominciare da quello che. per le sue 
origini scarsamente ideologiche. vi si potrebbe 
più facilmente sottrarre, il partito laburi.;;ta in
glese. L'impressione che ciascuno, in perfetta 
buona fede, reciti una parte scritta nel copione 
e della quale non si può fare a meno, finisce 
con dare agli osservatori e agli stessi attori un 
senso di unità dell'azione, che soverchia il cla
more delle divisioni e dei contrasti. 

A questo gioco delle parti, forse più chiaro 
che in altre occasioni, si è aggiunta. nel dare una 
analoga indicazione. una certa linea di svolgi
mento del dibattito. Il dialogo delle correnti so
cialiste è sembrato talvolta un dialogo tra sordi: 
tra una destra autonomista. tutta impegnata in 
una concreta operazione politica. distaccata da 
ogni premessa ideologica e aliena dal proporsi 
problemi di lontana prospettiva. e una sinistra 
perduta in disputP teoriche. spe.>so prive di ade
renza con la realtà. Questa volta. le due ali 
estreme hanno parlato. almeno in parte, delle 
stesse cose. Il problema di una collaborazione 
con il mondo cattolico è stato affrontato anche 
dalla sinistra - alludiamo soprattutto alla se
conda parte del discorso di Vecchietti - non in 
termini teologici, ma su un piano di contingente 
valutazione politica: il solo piano sul quale il 
centro-sini:;tra meriti ed esiga un serio discorso. 
La critica della sinistra ne ha guadagnato di 
efficacia; e l'intero dibattito ne è risultato più 
fuso e pm pertinente. 

Il senso di una immanente unità, al di sopra 
cii divisioni e contrasti. è stato rafforzato dalla 
presenza di due posizioni intermedie. Quella 
intitolata appunto all'unità del partito, la quale, 
pur obbedendo all'ispirazione sentimentale che 
suole animare - e non è sempre una colpa -
l'on. Pertini, ha trovato accenti intonati ai ter
mini del dibattito, e soprattutto quella rappre
sentata dal gruppo autonomi5ta che fa capo al
l'on. Lombardi. Questi ha saputo operare una 
i>intesi che ha potentemente concorso a conso
lidare l'unità del partito. non cercando meccani
camente una terza via, ma riproponendo la so
luzione di centro-sinistra in un quadro coerentP 
e ricco di concreti richiami alla realtà della si
tuazione italiana: un quadro che, dal punto di 
vista socialista, dà a quell'operazione un retro
terra ideologico e una prospettiva a lungo ter-
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mine. La maggiore articolazione del dialogo e 
l'equilibrio d1 forze che esso ha rivelato ìn seno 

al partito e all'interno della ste3sa corrente au
tonomista hanno consentito un r isultato che ci 
sembra positivo. La tenoenza da tempo impe
gnata nE>l tentati\'O di un esperimento di cen
tro-sin istra ha a\•uto la prevalenza ed e stata 
posta in condizione d i poter attuare i suoi d -
segn i. come è g iusto in un partito democratico: 
ma la \'oce dell'opposizione. 1m·ece d i rimanere 
una sterile protesta. ha portato alla maggio
ranza un contributo d i crit ica. rafforzando al
l'esterno la posizione del partito e concorrend0 
a garantire un più equilibrato svolgimento della 
sua azione politica. dcl quale l'on. Lombardi ha 
saputo dare una concreta dimostrazione. 

A BBIAMO detto che il documento conclusive 
del Congresso contiene alcune indicazioni 

significative. Come sempre accade, non si tratta 
tanto delle nchieste programmatiche. quanto di 
quelle prese di posizione che definiscono la linea 
politica del partito p i suoi rapporti con le altre 
forze I punti di maggiore rilievo sono, sotto 
questo aspetto, il rigetto, .5ia pure cauto, della 
richiesta di un preventi\'o impegno per la for
maz!one di maggioranze regionali; la riaffer
mazione di un orientamento che lascia libere le 
organizzazion i periferiche del partito di parte
cipare, nelle amm inistrazioni locali. a maggio
ranze 1:omprese in un arco che va dalle giunte 
di centro-sinistra a quelle di sinistra; le precisa
zioni sulla cosiddetta delimitazione della mag
gioranza. intesa in senso non discriminatorio: 
le dichiarnzioni sulla politica estera, alle quali 
dà precisione e concretezza il proposito di non 
accettare a occhi chiusi la cosiddetta forza ato
mica multilaterale. 

Sono prese di posizione che danno, nel loro 
complesso, una soddisfacente risposta al tenta
tivo continuamente rinnovato, e non soltanto da 
settori di destra. di trascinare i sodalisti sul 
terreno del centrismo. I mezzi d1 cui ci si vale 
a questo fine sono gli schemi della guerra fred
da, duri a morire. nonostante gli sviluppi della 
situazione internazionale e il mutamento di 
atmosfera verificatosi nella maggior parte dei 
paesi del mondo. Sulla guerra fredda si sono co
stituite in Italia posizioni di rendita politica alle 
quali chi le occupa non intende rinunciare. Di 
qui lo sforzo di indurre i socialisti a una colla
borazione .go\'ernati\'a in termini tali da non 
porre in pericolo e anzi possibilmente rafforzare 
quelle posizioni. Il P.S.I. dovrebbe, non soltanto 
accettare, nei confronti dei comunisti. quella na
turale contrapposizione che e3iste tra chi sta al 
governo e chi sta all'opposizione. ma intonare 
la propria azione allo spirito di crociata contrCl 
il comunismo; dovrebbe quindi impegnarsi a 
non accettare intese con i comunisti. neppure 
nelle amministrazioni comunali e tanto meno in 
quelle regionali, per le quali un preventivo im-



pegno socialista di non formare giunte con i co
munisti \'iene disinvoltamente richiesto come 
condizione per l'attuazione del precetto cost!
tuzionale; dovrebbe. infine. fare la sua profes
sione di fede nell'atlantismo, formula vuota che 
copre il nullbmo della politica estera italiana. 

Richieste tutte che dimenticano volutamente 
che cosa sia un partito socialista e quale sia la 
sua funzione storica. I socialisti possono procla
mare apertamente e fermamente il loro d1sseruo 
dalle posizioni comuniste: il documento finale 
del Congresso lo fa ancora una volta nel modo 
più preciso e più chiaro. Ma non possono dimen
ticare la loro comunanza di origini ideologiche 
e storiche con il comun.smo: non possono scon
fessare esperienze quali la rivoluzione russa ~ 
la rivoluzione cinese o la sollevazione dei paesi 
coloniali, che si inseriscono in quel movimento 
liberatore del quale essi si considerano parte
cipi; non possono dimenticare di essersi trovati 
a fianco dei comunisti nella lotta di liberazione 
e in infinite battaglie per l'elevazione delle con
dizioni dei lavoratori, contro il riaffiorare di 
tendenze fasciste o illiberali, contro la pretesa 
clericale. E, quand'anche questo passato potesse 
essere cancellato, i socialisti, come democratic', 
non potrebbero guardare al comunismo se non 
come a una forza politica presente in Italia e 
con la quale nessun partito può evitare di en
trare in rapporti complessi e mutevoli, che vanno 
dalla contrapposizione e dalla lotta ai contin
genti incontri e ai par.dali accordi. 

Una diversa posizione, che consideri il comu
nismo, .se non legalmente, politicamente e mo
ralmente fuori legge, che impegni le altre forze 
politiche a una costante e totale solidarietà nella 
lotta contro di esso, appartiene precisamente 
alla logica della guerra fredda, nella quale op
portunamente i socialisti non si sono lasciati 
invischiare in passato e nelle quale tanto meno 
potrebbero farsi invischiare oggi, quando essa 
mostra ormai chiaramente la propria usura. 

Il Congresso socialista, nel suo documento 
conclusivo, risponde ai tentativi di attirarlo su 
quel pericoloso terreno, ribadendo, come si è 
ricordato, il proprio dissenso dalle premesse 
ideologiche e dai metodi di azione politica dei 
comunisti; affermando che non esistono oggi 
per i .socialisti problemi di potere che possano 
essere impostati e risolti in concorso con i comu
nisti; dichiarando che essi ritengono utile un 
esperimento di collaborazione con la D.C. e 
offrendo di passare dall'astensione o dall'ap
poggio esterno alla diretta assunzione di respon
sabilità di governo; ricordando che l'istituzione 
delle regioni è un dovere co:;tituzionale, rispetto 
al quale le intese per la formazione delle giunte 
regionali sono, non un prius, ma un posterius; 
rimettendo alla volontà degli iscritti di fare, in 
base alle inevitabili valutazioni locali, la scelta 
delle alleanze in seno alle amministrazioni pro
vinciali e comunali; rilevando che la maggio
ranza trova la sua sola legittima delimitazione 

nella fisionomia dci partiti che la compongono 
e nella loro fedeltà a un comune indirizzo po
litico. 

Sul tema della politica estera, il documento 
socialista va al di là del semplice rigetto de: 
superati schemi della guerra fredda. Dichiarare 
che il partito socialista, senza venire meno alle 
sue tradizioni di internazionalismo, di neutra
lismo, di pacifismo, non intende oggi rimettere 
in discussione l'adesione dell'Italia alla NATO, 
ma avversa la forza d'urto francese, così come 
l'armamento nucleare diretto o indiretto della 
Germania, e vuole veder chiaro nel disegno 
americano di una forza atomica multilaterale, 
in relazione alla proposta laburista di una ri
nuncia a un deterrente autonomo britannico e 
alla progettata creazione di zone di disimpe
gno, significa sì abbandonare il terreno della 
guerra fredda, ma significa. s?prattutto, . ~er 
l'Italia, un richiamo alla ser1eta della politica 
internazionale, che non si può ridurre a formule 
astratte, buone soltanto a puntellare le vacillanti 
posizioni di potere che su quel terreno si sono 
costituite. 

E' quanto basta per ricordare che i socialisti 
possono concorrere alla soluzione del problema 
politico italiano, a una sola condizione: di es
sere accettati per quello che sono. 

LE LAGNANZE, le preoccupazioni che, di 
fronte a questi risultati del Congresso so

cialista, si sono intese da parte democristiana si 
possono comprendere se si ~arda alla gra\·ità 
della situazione in cui oggi si trova il partito 
di maggioranza relativa. Ma la gravità della si
tuazione non deriva dalle posizioni preGe dai 
socialisti. Il Congresso del P.S.I. ha, caso mai, 
distrutto soltanto l'illusione che il centro-sini. 
stra possa essere un'operazione indolore. Ma 
che tale non potesse essere, i democristiani do
vrebbero saperlo da tempo. Pesanti non sono le 
richieste dei socialisti, sono le richieste che ven
gono da un paese nel quale, per mancanza di 
direzione politica e per l'incapacità di affron
tare le scelte che i tempi imponevano, le ener
gie vitali si sono dissolte, ,le istituzioni si sono 
logorate, le fondamenta stesse di una convivenza 
civile sono venute marcendo. Per un tentat:vo 
di riprendere in mano la situazione, i socialist!, 
con la loro tradizione e la loro base di con
senso popolare, possono servire: ma appunto alla 
condizione che essi siano presi per quello che 
sono. Sperare di ottenere da loro una riduzione 
di prezzo, con il disegno di compiere un affare 
a buon mercato, significa voler usare i socialisti 
per protrarre la situazione attuale, per chiedere 
al tempo una nuova dilazione. E' un gioco ormai 
consumato, del quale non soltanto i socialisti, 
ma la stessa D.C. e l'intero paese farebbero le 
spese. 

LEOPOLD O PICCARDI , 



Note e comn1enti 

ROl\IA 

La festa dei parà 

LA RIVISTA delle forze armate 
del 4 novembre aveva una 

grande ambizione didattica, quella 
di una dimostrazione spettacolare 
al paese della rinnovata organizza. 
zione militare secondo moderni cri
teci funzionali, quelli stessi che 
hanno trovato prima applicazione 
nelle forze di occupazione alleate 
in Renania. E si era fatto sfoggio 
degli armamenti nuovi, dai carri 
armati - ormai di un certo rilie
vo, a quanto sembra - ad un mo· 
desto campionario missilistico, che 
sarebbe stato davvero meglio la
sciare a casa. 

dizione la riduzione, chiesta so· 
prattutto dai socialisti, della ferma 
a 12 mesi. L'on. Andreotti è adat· 
tabile: resta al centro-sinistra, pas
sa dall'abbraccio a Graziani all'esal
tazione dei ribelli a Graziani. Ma 
che sia del tutto rassicurante, non 
diremmo. 

Ai Fori imperiali, precedevano 
bene in vista le medaglie d'oro, le 
associazioni d'arma che il ministe· 
ro e l'on. Andreotti hanno sempre 
protetto, sempre per tener vivo lo 
spirito militare. Ma quanto fasci
smo c'è là dentro! E la Folgore! 
Chi erano gli entusiasti della Fol
gore e dei para? I militari pen· 
sano di intestare alla Folgore la fu. 
tura grande unità dei para? Quali 
sono le tradizioni militari che ispi
rano la condotta e la educazione di 
questi corpi? 

La formazione dei quadri è sem· 
pre il problema più importante in 
tutti i grandi aggregati. Lo è tanto 
più delicato nelle forze militari, par-
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ticolarmente, vorremmo dire, in un 
tempo di transizione come questo, 
quando arrivano giovani che hanno 
del tutto ignorato le lezioni de! 
passato. Farebbero bene i signori 
parlamentari ad occuparsi soprat· 
tutto di questi aspetti delle cose 
militari. 

In tutta l'azione di governo. ~i 
Andreotti è sempre stato ben v~s1· 
bile in ogni occasione il propos1t? 
di esaltare, ravvivare lo spirito ml· 
litare, su una base peraltro non 
priva di ambiguità politica, ed an· 
che morale poiché non vengon~ 
bandite le abitudini e tradizioni 
diseducatrici che hanno già por· 
tato alla rovina l'esercito italiano. 
Un generico patriottismo militare 
non è una buona base per il paese. 
Può servire per una sorta di cript~ 
seconda linea, che può tanto pt~ 
impensierire se si considerano certi 
aspetti dei nostri programmi di ar· 
mamento per i quali sembra di do
ver trovare la spiegazione nel Pen· 
tagono, come la Garibaldi e altre 
navi in costruzione o progetto adat· 
te a porta-missili di superficie, prc; 
gramma che speriamo il centro-si· 
nistra non vorrà digerire. 

~J. 

Ma il clou vorremmo dire poli
tico della rassegna l'hanno dato i 
paracadutisti. Medaglia d'oro alla 
bandiera della "Folgore", sfilata, 
delirio di certa parte degli spetta
tori. Si era cominciato con un bat· 
taglione (quello degli incidenti di 
Livorno) poi due. Adesso è ve
nuta fuori una brigata. Si vuol ar· 
rivare a una divisione? Una divi· 
sione è una grande unità autono
ma, con proliferazione di generali 
tipo Massu, e può venire in mente 
il Corpo d'Armata degli arditi, con 
Pirzio Biroli il giovane, costituito 
nel 1918, con quello che è seguito. 
Si è anche imparato dalla rivista 
che abbiamo pure la fortuna di di
sporre di una grande unità di ca
rabinieri modernissima, con carri 
armati, aerei, e tutta una quantità 
di altri ordigni da far spavento a 
qualunque disordine pubblico. 

Oltre il colpo di stato 

Il ministro Andreotti ride diver
tito quando qualcuno avanza qual
che sospetto, come se sotto sotto, 
alla chetichella, sempre con la po
litica del fatto compiuto, preparas
se una forza estralegale per fini 
estralegali. L'on. Andreotti è un 
politico abile, spregiudicato, attac· 
ca i comunisti in pubblico, li sa 
ammansire in privato. Ha dato as· 
sicurazioni quando pareva insistes· 
se troppo sull'aumento degli spe· 
cialisti a lunga ferma, necessità con 
la quale era in una certa contrad· 
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N GO DINH DIEM era divenuto 
il più incomodo alleato degli 

Stati Uniti: tipica creatura del neo
imperialismo americano in Asia, 
Diem si era prestato dal 1954 in 
avanti ai disegni di Washington 
nel sud-est asiatico, impedendo la 
attuazione degli accordi internazio
nali di Ginevra che prevedevano, 
com'è noto, l'unificazione e la neu
tralizzazione del Vietnam. Il go
verno di Saigon si è invece sempre 
rifiutato di accedere alle libere ele
zioni in tutto il paese ed ha inse
rito il Vietnam meridionale nel
l'apparato militare occidentale. La 
insofferenza di D iem per ogni for
ma di opposizione è però degene
rata fino a colpire con numerose 

vessazioni il culto della maggio
ranza della popolazione renden?o 
insostenibile la sua posizione 1n· 
ternJ e provocando l'immediata 
reazione dell'opinione pubblica 
americana, notoriamente sensibile 
alle persecuzioni religiose. 

La sorte di Diem e del suo re· 
gime cm parsa segnata da tempo! 
da quando i suicidi " rituali " det 
bonzi buddhisti gli avevano alie· 
nato le ultime simpatie, attirando 
l'attenzione del mondo intero sul 
carattere crudele e dispotico della 
sua dittatura. I dirigenti degli Sta· 
ti Uniti, e primo fra tutti il nuovo 
ambasciatore a Saigon Cabot Lodge 
( in parziale disaccordo con gli ~
fidali locali della Centrai l ntellz· 



gence Agengy, risolutamente pro
diemisti), si erano convinti allora 
della necessità di sostituire il cor
rotto regime della famiglia Ngo 
con un governo di militari, più ef
ficiente e meno impopolare, per 
riprendere da basi più solide la 
lotta contro i guerriglieri filo-co
munisti dcl Vict Cong. L'orienta· 
mento prevalente a \X'ashington fu 
confermato dalla dichiarazione 
pubblicata dalla Casa Bianca il 2 
ottobre, che incorporava le conclu
sioni del rapporto presentato dal 
ministro della Difesa MacNamara 
e dal gcn. Taylor dopo la loro 
missione nel Vietnam: nel render 
noto che il governo americano giu· 
dicava possibile la vittoria sul cam
po contro l'insurrezione partigiana, 
la dichiarazione esprimeva le sue 
serie preoccupazioni per la situazio
ne politica determinata dalla con
dotta del regime diemista. Per una
nime riconoscimento, quelle parole 
dovevano intendersi come un ap
pello ai militari sudvietnamiti per
ché abbattessero il troppo com
promesso Ngo Dinh Diem e rista
bilissero cosl un minimo di leali
smo nazionale fra le forze anti-co
muniste e fra gli stessi ranghi del
l'esercito, garantendo intanto che 
non sarebbe loro venuto meno il 
sostegno americano. 

A un mese di distanza da quel 
comunicato, il 1. novembre, l'atte
so colpo di stato si è finalmente rea
lizzato ed il regime di Diem è stato 
rovesciato. Ngo Dinh Diem e suo 
fratello Nhu, capo della polizia, so· 
no rimasti uccisi in circostanze non 
chiare. Qualunque sia il rapporto 
diretto fra i generali rivoltosi e i 
circoli diplomatici americani, sia
no cioè questi i « promotori » o 
gli « ispiratori » o gli « istigatori » 
dell'intervento dei militari, la ri
volta è - come ha scritto la New 
Y ork Herald Tribune - una « ri
volta americana». E' impossibile 
invero non attribuirne agli Stati 
Uniti ia paternità principale: nel 
Vietnam del sud sono presenti ol· 
tre 16.000 soldati americani, che 
inquadrono e controllano le forze 
armate sudvietnamite, e senza la 
loro solidarietà o almeno la loro ta· 
cita acquiescenza non è verosimile 
alcuna azione di cosl vasta portata. 
La liquidazione di Diem ha se
guito la stessa procedura della li· 
quidazione di Syngman Rhee, con 
la stessa assenza di scrupoli, allo 

scopo di rimpiazzare un presiden· 
te troppo screditato e inetto con 
una compagine di fedeltà altrettanto 
sicura, ma in qualche modo rinno
vata negli uomini e nell'impegno. 

Dopo il colpo di stato la realtà 
sudvietnamita resta invariata, per· 
chè esso doveva servire a conva· 
Jidare la « presenza » stat\}nitense 
e non già a revocarla. I compo
nenti della giunta ribelle sono gli 
uomini del vecchio regime: fra di 
essi è addirittura il gen. Ton That 
Dinh, governatore generale della re· 
gione di Saigon durante l'offensiva 
governativa contro i buddhisu. Lea
der degli insorti è il gen. Doung 
Van Minh, già consigliere militare 
di Diem ma sospetto a Diem per i 
suoi troppo legami con gli ameri
cani. Per l'eventualità di un ritorno 
dei civili al potere si sono fatti i 
nomi dell'ex vice presidente Nguyen 
Ngoc Thoc e di Tran Van Chuong, 
dimessosi solo in agosto dalla sua 
carica di ambasciatore a Wa· 
shington. 

Al di là della stessa « crisi bud
dhista », da cui ha preso origine il 
crollo del regime diemista, la so
stanza continua ad essere costituita 
dal conllitto che da anni oppone il 
governo centrale, assistito economi
camente e militarmente dagli Stati 
Uniti, alla grande maggioranza del
la popolazione contadina che si bat
te a fianco dei guerriglieri del Viet 
Cong. Non è certo con un altro go
verno fantoccio che le istanze rivo
luzionarie del Fronte nazionale di 
liberazione (l'organo politico che 
presiede alla guerra nelle campa
gne) potranno essere soddisfatte: 
il cambio della guardia concerne, 
del resto, una porzione assai limi
tata del territorio nazionale, dal 
momento che - per ammissione 
delle stesse autorità americane -
più della metà del paese è sotto il 
controllo delle formazioni partigia
ne, che non riducono la loro azio
ne alla normale attività militare ma 
provvedono a porre le fondamenta 
della società nuova che dovrà pren
dere il posto del sistema attuale. 

E' necessario dunque non con· 
fondere i termini reali del proble
ma. Nel Vietnam meridionale è in 
corso una guerra coloniale, quella 
che è stata definita l'« Algeria ame
ricana», non meno atroce e spie
tata dell'Algeria francese, ed il col· 
po di stato del 1. novembre è solo 
un assestamento della politica ame-

ricana su posizioni più sicure. n 
Vietnam meridionale non riveste 
un 'importanza strategica \-i tale per 
gli Stati Uniti, ma è ritenuto il 
simbolo di tutta la politica di re
staurazione neo-colonialista nella re
gione (sul piano interno e sul piano 
internazionale), e la sua caduta ad 
opera di un movimento popolare 
sarebbe destinata ad avere estese 
ripercussioni in tutta l'Asia sud· 
orientale, a cominciare dal Laos e 
dalla Thailandia. 

La destituzione di Diem non ri· 
solve in niente la tragedia del p<> 
polo sudvietnamita, oppresso da un 
regime odiato che ha annullato le 
conquiste della lunga guerra contro 
il colonialismo francèse: l'evacuazio. 
ne degli americani e la fine della 
guerra di repressione, un program
ma di risanamento sociale e la neu· 
tralizzazione del paese, sono i punti 
non rinunciabili che guidano la cam
pagna per la liberazione nazionale, 
alla quale è persino indifferente la 
identità fisica dello strumento occa
sionale della politica degli Stati 
Uniti. Il sollievo che ha accompa
gnato l'ascesa del nuovo governo si 
trasformerà probabilmente in altro 
odio con la prosecuzione della 
guerra. Il committment americano fa 
apparire illusorio il convincimento 
della Casa Bianca di poter vince
re « militarmente » la battaglia con
tro il Viet Cong, con una semplice 
operazione di trasformismo al ver
tice dello Stato. 

G.C.N. 

abbonatevi 

a 

L'astrolabio 
Abb. annuo L. 2.300 

sostenitore L. 5.000 

' 



GRECIA 

Dalla dittatura 

alla democrazia 

LE ELEZIONI del 3 novembre 
hanno permesso al popolo greco 

di porre termine ad un regime pa
radittatoriale, che lo affliggeva da 
ben 8 anni, e di riprendere il cam
mino verso la libertà e la demo
crazia. L'Unione nazionale radicale 
(ERE), il partito dell'ex-primo mi· 
nistro Caramanlis al potere dall'ot· 
tobre 19.5.5, è stata infatti pesante
mente sconfitta (in percentuale dal 
.50,80 del 1961 al 38,96) ed ha 
perduto la maggioranza assoluta dei 
seggi alla Camera dei deputati. Men
tre l'Unione delle Sinistre democra
tiche (EDA) ha mantenuto le sue 
posizioni (in percentuale nel 1961 
il 14,62, oggi il 14,56), la grande 
vittoriosa è l'Unione del Centro che, 
senza l'appoggio del partito pro
gressista di Markezinis presentatosi 
questa volta da solo ( 3, 7 3 per cen
to), ha ottenuto il 42,21 per cento 
contro il 33,6.5 dcl 1961. 

All'Unione del Centro ed al suo 
leader Papandreu spetta quindi un 
compito estremamente difficile, tan
to più difficile perchè il Centro non 
ha la maggioranza assoluta, ma solo 
quella relativa. Si tratta per il Cen
tro di reinstaurare la democrazia 
in Grecia dopo una lunga parentesi 
in cui !'ERE ha fatto di tutto per 
affossarla. Il fatto che l'ERE non 
sia riuscita in ciò sta a dimostrare 
che il popolo greco ha preso co
scienza della sua progressiva spoli
ticizzazione ed ha inteso porvi fine 
anche in considerazione della deci
sione dell'ERE di scoprire le sue 
carte. 

L'ERE ha tirato troppo la corda 
e questa si è spezzata. Caramanlis 
ha infatti tentato di costituziona
lizzare il regime autoritario attra
verso la nuova legge sulla sicurezza 
del luglio 1962 e la revisione della 
Costituzione iniziata nel febbraio di 
quest'anno. Di fronte alla decisa 
opposizione del Centro e dell'EDA 
a queste manovre, Caramanlis è ri
corso all'« esempio»: l'aS:>assinio 
del deputato dell'EDA Lambrakis 
nel maggio scorso. Ma è stato pro
prio questo « delitto Matteotti » 
greco a scatenare la reazione popo
lare contro Caramanlis e l'ERE, e 
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dl questa reazione ha dovuto tener 
conto lo stesso sovrano che ne ha 
approfittato per licenziare Cara
manlis. 

Dimettendo Caramanlis, re Pao. 
lo I ha tentato di prendere due 
piccioni con una fava: liberarsi di 
un uomo troppo invadente senza 
inimicarsi l'ERE e insieme dimo
strare all'opposizione l'infondatezza 
dell'accusa di essere complice di 
Caramanlis. Il gioco però gli è riu
scito solo a mezzo: il governo di 
affari formato da Pipinelis, membro 
dell'ERE e ministro con Caramanlis, 
è riuscito a far approvare una nuo
va legge elettorale basata sulla pro
porzionale rafforzata, che va a fa
vore dei grandi partiti, e quindi 
dell'ERE e del Centro, ma ha do
vuto cedere il passo ad un vero 
governo d'affari presieduto dal pre
sidente della Corte di Cassazione 
Mavromichalis. E' stata infatti que
sta la condizione ultimativa posta da 
Papandreu per la partecipazione del 
Centro alle elezioni del 3 novem
bre, e il re ha dovuto accoglierla. 

II governo Mavromichalis ha sen· 
z'altro fatto del suo meglio per 
riportare la legalità e l'ordine nel 
paese. Esso ha disposto la sostitu
zione dei prefetti con i procuratori 
di Corte d'Appello, dei capi della 
gendarmeria con membri della Cor
te di Cassazione, dei capi della po
lizia con ufficiali dell'esercito in 
pensione, ha trasferito 400 ufficiali 
dell'esercito e della polizia impli
cati nelle precedenti elezioni, ha di. 
sarmato la Guardia nazionale di di
fesa (TEA), un 'organizzazione pa
ramilitare costituita nel 1948 che 
opera nelle campagne inquadrata da 
ufficiali in servizio effettivo, ha rin
viato questi ufficiali ai loro reparti. 
Cosl, libero per la prima volta, an
che se non completamente, di espri
mere la sua volontà, il popolo greco 
ha provocato democraticamente il 
25 luglio dell'ERE dimostrando, se 
ce ne fosse ancora bisogno, che la 
vittoria di Caramanlis nell'ottobre 
1961 è stata do\'uta solo alle vio
lenze e ai brogli. 

La manovra del re di scendere 
a patti con il Centro ha però in
contrato una certa opposizione nel
l'EDA, che, vedendosi esclusa dalle 
consultazioni, non ha abbandonato 
la pregiudiziale antimonarchica. Il 
gioco del re è infatti assai evidente: 
ciò che egli vuole, e lo aveva già 

tentato a luglio, è un governo di 
coalizione tra il Centro e l'ERE, 
almeno l'ala meno reazionaria. E 
proprio qui sta il pericolo per il 
Centro, perchè allearsi con l'ERE 
significa rinnegare tutta la lotta con
dotta dall'ottobre 1961 ad oggi, si
gnifica rinunciare in partenza al ten
tativo di reinstaurare una vita demo· 
cratica, significa scendere sul ter
reno del sottogoverno e della cor
ruzione. Ecco perchè, anche se egli 
ha respinto l'offerta dell'EDA di 
un Fronte popolare, Papandreu de
ve ben ponderare l'offerta di asten· 
sione ad un governo minoritario deJ 
Centro fattagli dai leaders della 
sinistra. 

Il compito fondamentale che 
spetta al Centro è sl quello di re
staurare le libertà democratiche, ma 
è anche quello di offrire una alter· 
nativa ed uno sbocco alle forze e 
alle esigenze nuove che premono 
sulla scena politica e sulla realtà 
sociale. Papandreu ba compreso che 
questo problema deve essere risol
to ed è per questa ragione che nel 
suo manifesto elettorale, oltre alla 
abolizione delle misure discrimina
torie (la liberazione dei detenuti 
politici, l'abolizione del « certificato 
di lealtà » per i lavoratori, l'elimi
nazione delle bande parafasciste), 
si parla di ptanificazione economica 
per raggiungere l'assorbimento del
la disoccupazione, per porre fine al 
fenomeno dell'emigrazione, per au
mentare la forza·lavoro e quindi 
la produzione. 

E' evidente che queste misure 
vanno a vantaggio del ceto medio 
e dei lavoratori e a danno del gran
de capitale, ma proprio per questo, 
cioè proprio perchè esse siano rea
lizzate, occorre al Centro l'appog
gio della sinistra. Non si tratta di 
stare a discutere sui termini. Fronte 
popolare o no, ciò che conta è che 
la Grecia riprenda il suo cammino 
verso la libertà e la democrazia sia 
in campo politico che in campo so
ciale, e questo è possibile solo se 
la destra reazionaria e autoritaria 
è isolata e vinta. Oggi essa è bat
tuta, ma non è ancora vinta: con 
l'unione del Centro e della sinistra 
ciò sarà possibile. 

M. DELL' OMODARlfE 



BERLINO 

La distensione 

segna il passo 
S ULLO scorcio del 1961, ameri-

cani e sovietici spinsero a fon
do, più di quanto avessero forse 
mai fatto, le trattative per la Ger
mania e lo status di Berlino. Non 
si arrivò a una conclusione. Pìù 
tardi, forse il contrasto già grave 
e mìnaccioso con Pechino, forse al
tre ragioni consigliarono prudenza 
a Kruscev. Venne mantenuto in fri
go l'ultimatum per Berlino, già ri
tirato per due volte; si trasferirono 
ad altri campi le ricerche di un 
qualche accordo con il blocco anta
gonista. Si arrivò alla tregua degli 
esperimenti nucleari. Poi basta. Si 
segna il passo. 

Nessun problema più difficile e 
più grave per Washington che quel
lo tedesco. Lo si è detto molte vol
te, ed è sempre più vero che esso 
blocca la politica americana, e la 
via della distensione Est-Ovest. Un 
mutuo interesse politico e capitali
stico lega i due paesi. Tutti i pro
blemi della politica internazionale, 
a cominciare dall'armamento mul
tilaterale della NATO sono intrec
ciati in questo nodo gordiano. La 
alleanza atlantica è ora di formula 
più binomia che trinomia: l'alter
nativa per la Germania non è la 
Francia, ma l'accordo con Mosca; 
per gli Stati Uniti è l'isolazionismo. 

Il ponte di passaggio potrebbe es
sere qualche accordo tecnico tra le 
due Berlino, ma di valore più che 
tecnico, ed un certo compromesso 
diplomatico per Berlino Ovest. Si
nora Kennedy non era riuscito a 
superare la recisa opposizione di 
Adenauer, e forse non avrebbe avu
to la forza di superare l'opposizio
ne interna. Se il negoziato possa es
sere ripreso con Erhard-Schr0eder
Brandt è ancora da vedere; ed è 
da vedere se possa ora esser vinta 
la resistenza dei profughi. Guai se 
una crisi economica subentrasse al
la prosperità addormentatricc. 

Ma intanto le elezioni del 1964 
stanno diventando la preoccupazio
ne principale del Presidente ameri
cano, condizione non favorevole, 
anzi contraria al coraggio politico. 
Già una volta Kruscev ha dato 
tempo in vista delle elezioni ame
ricane. Lo farà una seconda volta? 

ROMA - IL CARDINALE ALFREDO OTTA VIANI 

IL DOCUMENTO ANTIMARXIST A DEI VESCOVI 

Hanno suonato 
le loro campane 

DI ANTONIO JERKOV 

L'APOCALITTICO messaggio 
dei Vescovi «al popolo ita

liano» appare sin dalla prima 
lettura un documento monco e 
fasullo. Questo «insolito, ma 
tanto schietto saluto», come gli 
stessi firmatari lo hanno de.fini
to, sembra un allarmante SOS: 
«Italiani, avvertite l'impegno 
della vostra vocazione, e della 
vostra professione religiosa! 
Perchè vi diciamo parole così 
semplici e così gravi? ... Perchè 
guardando il panorama della 
scena storica e spirituale pre
sente, noi, i vocstri Vescovi, ve
diamo avanzarsi un tremendo 
pericolo... Così che noi ci sen
tiamo obbligati a dire oggi una 
parola franca, anche perchè 
nessuno possa accusare i Pa
stori delle anime d'essere rima
sti muti, quando ancora la loro 
voce poteva essere proferita ... ». 

Questo linguaggio è tutto un 
programma. Affermando che la 

dottrina del « comunismo ateo,. 
è « del tutto incompatibile con 
la fede cristiana», i Vescovi di
chiarano che «sarà necessario 
fare opera assidua per illumi· 
nare le coscienze sugli errori di 
tale ideologia, per metterne in 
rilievo le gravi conseguenze in 
ordine alla Fede, alle libertà 
civili, al benessere sociale». E 
inoltre« i Vescovi d'Italia scon· 
giurano tutti i loro figli ad av· 
vertire chiaramente tale peri
colo e ad adoperarsi generosa
mente perchè il nostro paese sia 
preservato da questa rovina ... Il 
nostro messaggio al dilettissimo 
popolo italiano ... si estende an
che a quanti sono in condizione 
di guidarne il cammino ... ». 
(Qui l'invito alla DC è anche 
troppo esplicito). 

Ma perchè, proprio in questo 
momento, i vescovi della CEI 
hanno voluto lanciare un così 
drammatico preannuncio della 
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nuova« crociata a::lticomunista » 
col linguaggio del « 18 aprile», 
che credevamo del tutto supe
rato dalla enciclica Pacem in 
terris ? Diciamo subito che se 
foss imo convinti che il documen
to episcopale avesse per princi
pale scopo quello di indicare i 
« pericoli del comunismo », esso 
ci sarebbe apparso un documen
to inutile, perchè già da tempo 
superato dalle analoghe e mol
to più efficaci prese di posizio
ne dei Papi e dei vescovi italia
ni. E' certo però che l'ultima 
mossa della CE! mirava a qual
cos'altro. 

La Radio Vaticana, che anche 
durante il Pontificato Roncalli 
serviva talvolta alla destra cu
riale per mettere m difficoltà la 
nuova politica della Chiesa, ha 
trasmesso all'indomani della 
pubblicazione del documento, 
un suo commento, precìsando 
che «nel messaggio si parla 
esplicitamente della ideologia 
che è contraria alla libertà 
umana, il che è proprio di ogni 
comunismo o marxismo... Il si
gnificato dell'invito alla fer
mezza, senza compromessi che 
permettano anche da lontano 
uno scivolamento verso l'in
staurazione di una società co
munista e pertanto atea, appare 
evidentissimo». Dopo questa 
precisazione, è chiaro che il 
messaggio «anticomunista» dei 
vescovi, mirava a svolgere un 
preciso ruolo di scoraggiamen
to nelle trattative per il centro
sinistra, dove i leaders cattolici 
devono comunque incontrare i 
rappresentanti di un partito 
marxista. Ecco perchè la «Ra
dio Vaticana» insiste che il do
cumento della CEI condanna 
«tutti i marxismi». 

Linguaggio militare 

Due giorni prima della pub
blicazione del messaggio dei ve
scovi, il cardinale Ernesto Ruf
fini, uno dei suoi principali ispi
ratori, ha pronunciato a Roma 
un discorso, anticipandone il si
gnificato: « .. .I Cattolici devono 
conquistare i poteri pubblici. 
Ricordatevi che nella Bibbia 
c'è la punizione per i cani muti, 

contro coloro che non sanno in
sorgere per la propra :fede. Non 
basta guardare dalla fine.stra 
e lamentarsi quando piove. E' 
inutile limitarsi a dire che le 
cose vanno male. B isogna agi
re. Abbiamo bisogno di martiri. 
... Noi sacerdoti, ci si permetta 
la similitudine, siamo degli uf
ficiali, ma che valgono gli uffi
ciali se non hanno i soldati? ». 
Questo linguaggio militare spie
ga molte cose del messaggio apo
calittico dei vescovi. 

Le due anime della Chiesa 

A questo va aggiunto anche 
un altro fatto. Proprio nei gior
ni in cui fu reso pubblico il do
cumento episcopale, l'organo 
curiale del presidente della CEI, 
cardinale Giuseppe Siri, ha ini
ziato una sistematica campagna 
contro l'accordo DC-PSI per il 
centrosinistra. «Non è molta la 
chiarezza uscita da questo Con
gresso», precisa una nota curia
le, in merito alla massima assi
se del PSI. «In realtà questo 
Congresso socialista documenta 
un Partito col quale, per idee 
espresse, per condizioni poste, 
per situazioni interne, per pos
sibilismi esplicitamente sottoli
neati, è difficile essere, sia chia
ri, sia sicuri», aggiunge un'al
tra nota dello stesso organo car
dinalizio. La condanna di « tut
ti i marxismi», lo scoraggiamen
to delle trattative col PSI, il ri
lancio della «crociata», sono 
elementi di una precisa ope
razione politica che una parte 
dell'Episcopato italiano cerca 
di compiere, in questo momen
to. contro la politica di centro
sinistra, col pretesto dell'anti
comunismo. 

Eppure il documento dei V e
scovi non parla né del PSI né 
del centrooinistra. Ma è proprio 
per questo che lo abbiamo defi
nito monco e fasullo. Sono le 
troppe indiscrezioni trapelate 
che assicurano che inizialmen
te i cardinali e i vescovi italia
ni, sostenitori della destra demo
cristiana, volevano un documen
to « antimarxista », che doveva 
essere pubblicato alla vigilia del 
congresso socialista, per produr-

re un ben preciso e.ff etto poli· 
tico, per seppellire una volta 
per s empre la politica di cen
trosinistra e per mettere in dif
ficoltà la politica di Nenni, in 
seno al PSI. Si deve probabil
mente al maggior realismo po
litico di chi sta in Vaticano più 
in alto dei promotori di questo 
documento, se esso è stato sue· 
cessivamente purgato e comun
que pubblicato dopo il congres
so socialista. Non si deve inol
tre dimenticare che alcuni car
dinali e vescovi, temendo che il 
« me.3saggio » potesse essere de
f initivamente vietato, si erano 
premuniti col darne notizia alla 
compiacente stampa di destra. 
Questo era un modo abbastan
za sicuro per garantirne la pub
blicazione, anche se tardiva, an
che se con un testo «riveduto». 
Tale contrasto di valutazione po
litica tra la Curia vaticana ed i 
vescovi della CEI si è manife
stato ancora più chiaramente 
nella nota pubblicata dall' « Os
servatore Romano», dopo il ci
tato commento della Radio Va
t icana. Questa nota smentisce 
qualsiasi finalità politica imme
d iata del « messaggio» dei ve
scovi, sconfessa la destra catto
lica che ha voluto servirsi di 
esso e ind irettamente allude al 
fatto che la Santa Sede non in· 
tende ostacolare l'operazione di 
centrosinistra. Sappiamo da fon· 
te sicura che la nota pubblicata 
dall' « Os..>ervatore » non era sti· 
lata dai suoi redattori, ma da 
persone vaticane più in alto. E' 
un modo come un altro, per di
mostrare che le gerarchie eccle-
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siasticbe in questo momento ap
paiono divise nei confronti del
la svolta politica che si sta ten
tando in Italia. 

Attraverso le insolite vicis
situdini di questo documento si 
esprimono oggi le due anime del 
vertice ecclesiastico italiano: 
quella di coloro che vorrebbe
ro andare avanti, seguendo il 
cammino di Papa Giovanni, sep
pure attraverso un passo più 

prudente e più moderato; l'al
tra, degli uomini che non sanno 
perdere e che oggi si limitano a 
seminare appelli apocalittici 
contro le svolte obbligate della 
storia. 

stioni più pericolose del tempo
ralismo, sarà veramente diffici
le continuare a vedere nel nuo
vo Papa un innovatore. Di fron
te a certi episodi inammissibi
li, non possiamo non constata
re che, ancora una volta, gli 
spiriti egemonci e classisti del
le gerarchie ecclesiastiche non 
rinunciano ad inserirsi con pre
potenza nel dibattito politico del 
nostro paese. 

Tuttavia, a prescindere da que_ 
.,te illazioni, il documento dei 
vescovi resta di una gravità ec
cezionale. E finchè le prese di 
posizione ufficiali della Chiesa 
non abbandoneranno le sugge- ANTONIO .TEBKOV 

LA POLITICA ESTERA DEL CENTRO-SINISTRA 

Perchè la multilaterale? 
DI FEDERICO ARTUSIO 

Q GNI volta che si è proposto, negli anni scorsi, 
anche solo per amabile congettura, che i sociali

~ti andassero al governo con i partiti della borghesia 
italiana, la gente di buone intenzioni alzava le braccia 
al cielo, delusa e smarrita: "come si fa? non sono 
atlantici, capite! altrimenti sarebbe fatta ". 

Nelle scorse settimane, appena ebbe parlato Lom· 
bardi al congresso del PSI, e un po' per giorno, via 
via che si avvicinava il tempo dei primi contatti per 
la nuo\'a combinazione di governo, le braccia sono 
tornate ad alzarsi, con una deprecazione solo più com
mossa, e a volte sincera. Per noi socialdemocratici, 
diceva Saragat, basta un tratto ben preciso: che la 
politica atlantica non subisca di\'ersioni o flessioni. E 
i repubblicani: chi non vuole la multilaterale - non 
solo è sospetto nel suo presunto atlantismo; ma non 
è neanche un buon distensionista. Il buon distensio
nista, oggi, è colui che impedisce, con ogni mezzo, 
la proliferazione dei mezzi nucleari. Ora la multila
terale ha proprio questo scopo. E che neutralisti, che 
pacifisti sarebbero, quelli del PSI, se non accondiscen
dessero a una flotta di equipaggi misti, portatrice 
di fior di missili, in modo che nessuno, nell'alleanza, 
possa dire che le ogive sono sue? Alle corte: o il 
PSI applaude alla multilaterale, o incominciamo 
ad allontanare dalla sua presa il biglietto d'ingresso. 
Impari a correre, se vuole: a correre sulle orme, s'in· 
tende, di Norstad, Lemnitzer, Stikker e Uwe Von 
Hassel. 

Si tratta proprio di qualche cosa di questo genere: 
non stiamo " caricando " nulla. I tre partiti di gover
no che hanno intrapreso le trattative con il PSI sono 
forse i soli al mondo, che credono già risolta la que
stione della multilaterale. La quale invece non è af. 
fatto un dogma ma solo una proposta degli ameri
cani; ed è gradita ai tedeschi, perché in qualche 
modo li associerebbe alla gestione " manuale " della 
forza nucleare occidentale; ma è respinta per partito 
preso dalla Francia, e non accettata, per dubbi pro
fondi, dalla Gran Bretagna. Per di più, è noto anche 
ai principianti di politica internazionale, che decisioni 

definitive in questa materia non saranno prese n~ 
dagli Stati Uniti né dalla Gran Bretagna prima che si 
conoscano i risultati delle elezioni americane e di 
quelle britanniche. La multilaterale è dunque sem
plicemente uno dei " argomenti " politico-militari di 
una fase di transizione tra la gara degli armamenti 
mondiali e le procedure (indubbiamente lentissime) 
di disarmo; e in questo specifico periodo, è la piat
taforma di discussioni per la riorganizzazione del p<> 
tere politico-militare all'interno della NATO. Assu
mere oggi la multilaterale come un impegno a cui si 
deve o non si deve aderire, è non solo andare al di 
là delle pressioni americane nell'ambito dell'alleanza 
atlantica; ma è una posizione irrazionale, perché isola 
una tra le varie e possibili formule del " potere " mili
tare dal suo contesto politico. Chi in questi casi si di
mostra più realista del re, alla fine, potrebbe essere 
giudicato solo inutilmente precipitoso. 

Le ragioni, per le quali non occorre affatto deci· 
dere immediatamente nulla - e forse non occorrerà 
decidere mai - un sl o un no nei confronti della 
multilaterale, sono: 

a) la DIA nel suo rapporto sul raffronto delle 
forze convenzionali e nucleari fra USA e URSS, è 
giunta alla conclusione che per anni si è compiuta 
una infondata sopravalutazione della potenza milita· 
re sovietica. Non solo questo raffronto non è affatto 
da sei a uno (ma al massimo da due a uno), sul 
piano convenzionale, al centro Europa; ma è di gran 
lunga a vantaggio degli Stati Uniti in aviazione, mis
sili, ordigni termonucleari. L'armamento sovietico è 
di primissimo ordine come attrezzattura difensiva nel· 
l'età nucleare, ma non è predisposto per azioni ag
gressive; e Cuba lo ha largamente dimostrato - co
me lo dimostra la persistente prudenza sovietica a 
Berlino. La pretesa tedesca, pertanto, che le divisioni 
federali debbano essere dotate di armamento atomico, 
per equilibrare l'aggressività sovietica - che la Ger
mania debba fornire buona parte della flotta di su· 
perficie e dell'equipaggio misto - appare per lo meno 
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prematura, e sproporzionata all'analtsi più aggiornata 
della sfida sovietica. 

b) nessuno pretende per questo, che una grande 
alleanza militare, com'è quella atlantica, debba tut
tavia condursi con negligente imprudenza. Ma per· 
ché non si ritiene sufficient<: l'ombrello atomico ame
ricano? Questo esiste, cd ha, come è noto, una po
tenza in megat0ni di gran lunga superiore al massimo 
programma distruttivo di una strategia aggressiva ai 
danni dell'URSS. Dal punto di vista quantitativo, è 
risaputo che la multilaterale non raggiunge un pollice 
di potenza atomica a quella già posseduta, per il 99 
per cento, dagli Stati Uniti, e, per l'uno per cento, 
dalla Gran Bretagna. Dunque non esiste motivo mi
litare valido per spoS<lre la tesi della multilaterale, 
visto che non viene, d,1 questa, nessun incremento 
di difesa. 

c) Ma - si replica: la multilaterale è da fare, 
per consentire alla Germania una base di sicurezza, 
che essa ripone nella certezza di non dover attendere 
dall'esterno, o totalmente dall'esterno, una eventuale 
difesa nucleare. La Germania, che è il paese più espo
sto, ha diritto di voler essere immessa nella procedura 
decisionale dell'impiego atomico. Altrimenti, se non 
viene soddisfatta in questa sua esigenza, potrebbe ri
volgersi alla Francia: missili di media gettata tede-
1ehi, ogive francesi, e la proliferazione nucleare più 
incontrollata rischia di prendere piede in Europa. 

E' davvero così? Alla base della diffidenza tedesca 
nell'ombrello americano sta una sfiducia, che è pro
pria del " còté " Adenauer-Strauss. Forse lo condi
vide in parte von Hassel; e premuti da questa "li
nea", Erhard-Schroeder dichiarano di accettare, anzi, 
di favorire la multilaterale. Ma non si vede perché, 
dinanzi allo sfiducia tedesca negli americani (eppure 
lo stesso Kennedy è venuto in Europa a giurare che 
farebbe distruggere le città americane per amore di 
quelle tedesche), questi dovrebbero cedere ad una 
pressione, che ha, come contropartita, l'ipotesi di un 
passaggio alla alleanza bilaterale con Dc Gaulle, e il 
distacco della Germania occidentale dalla NATO. D i 
fatto, nè i tedeschi potrebbero, in un tempo ragio
nevole (che è quello, poi, che mettiamo in progetto 
per le procedure, pur lente, di un graduale disarmo) 
trovare efficiente scudo atomico in Francia; né gli 
Stati Uniti sono cosl sprovvisti di mezzi di controllo 
in Germania, da doverlo temere. Del resto, la prova 
che gli Stati Uniti vogliono tenere à bada i tedeschi, 
ma non consentir loro un vero potere decisionale, sta 
nel fatto che la multilaterale non presuppone alcuna 
facoltà collegiale di decisione, e manterrebbe presso 
gli Stati Uniti, e solo presso di loro, la possibilità di 
mettere il dito sul grilletto atomico. Quindi, la mul
tilaterale né aumenta il potenziale difensivo occiden
tale, né democratizza collegialmente le decisioni nu
cleari, nè riduce davvero le velleità nucleari tede
sche. Al contrario, essa contiene un inizio, un siin· 
bolo di nuclearizzazione della Germania, che è quanto 
occorre per distogliere l'URSS dalla volontà di insi· 
stere nella trattativa per il disarmo. 

d) C'è infine l'elemento " tempo ", che è con
tro l'urg~nza di qualsiasi decisione. Dopo tutto non 
è affatto assurda l'ipotesi, che anche a fini elettorali 
Kennedy abbia, tra le varianti del suo programma, 
quella di un incontro person;ile con Krusciov, prima 
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delle -elezioni · amecicane. J n que;;to caso, ~ certq che 
.Ja multilater!ll~ non <lev,: aver ow~iiu.to _in, ant~ce: 

1 denza neanèhe .un palUdo -inizio di attuazione. ·Qi.i Cl 

obbliga, dunque, a fare noi da mosca cocchiera, e Po~· 
tarci all'a\·anguardia di ipotesi, che neanche .per. il 
governo ameril-ano sono di stretta urgenza o di inde· 
clinabile opportunitl? 

A quc~to punto viene da sospettare che la ban
dierina della multilaterale venga agitata, come un pan: 
no rosso, per eccitare il pacifismo socialista, fargli 
esprimere quakhe concetto imprudente, e ridurlo al· 
l'assurdo - allo scopo di far cadere sul terreno pro· 

.. grammatico la attuazione del centro sinistra. · :.. . 
Chi intende far passare que~ta formula di mag

gioranza per la condizione jugulatrice della multilate
rale, cerca di imporre un limite, che non è affat~o _in
trinseco ad una sinistra democratica, e che potrà e\•en· 
tualmente venire di~cussa non prima di uno o due 
anni. Il meglio che si possa fare, è dunque o rinviare 
il problema, o renderlo innocuo con una formula ge
nerica di " buon diritto alla difesa " del mondo occi
dentale, da inserire nel progetto stesso di una poli· 
tica di progressivo disarmo. Speriamo solo che i so
cialisti non finiscano per concedere di più, ritenendo 
che lo stato di necessità ve li impegni. Sì sàppìa che 
sinora il parere favorevole alla multilaterale è stat? 
pronunziato solo da tedeschi, turchi e greci. Tutta 11 
resto del campo atlantico non è impegnato a nuJla. 
Anche il governo Moro può attendere, sicuro che non 
dipenderà dal suo consenso la salvezza, o la distru
zione nucleare, del no~tro secolo. 
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HOMA - Gt•rno CAHLI 

LA BANCA D'ITALIA E LA CONGIUNTURA 

Gli avvertimenti 
di Carli 

JL 31 orroHRI: SCONc•, celebranJosi la giornata 
del r.i'>p.trmio, il Gc)\'crnatore della Banca J'[t;tlu 

ha, come di con,ueto, fatto una esposizione di ag
giornilmento ddl.1 sinuzione finanziaria. quasi a mez
z'anno di dist;mz;\ dalla relazione .rnnuale fondamen
tale. Cinque giorni dopo il go\·erno Leone avrebbe 
dato le dimissioni. ;-\on l'intenzione, ma l'occasione 
dava alla rigorosa dimostrazione del dott. Carli il 
valore dèll\l\'vertimento preventivo ai nuovi go
vernanti. 

Poiché gli avvertimenti segnati nel pro-memoria 
Carli, rappresentano anche un certo scarico di re
sponsabilità, sono espliciti ed ;tnzi categorici quelli 
che chiedono il ritorno a condizioni normali di equi
librio economico, ri'pecchiato dall'equilibrio della 
bilancia dei conci internazionali. 

Perciò se la offerta interna di beni non riesce a 
coprire la domanda, rist•tbiliamo un proporzionamen
co, che e\·identemente può LOccare sia i consumi, che 
la proJuzione e la produttività. Di,cor'o complesso: 
ne,suno, canto meno il Carli, può doler~i dell'au
mento dci consumi di massa, fenomeno normale di 
tutti i paesi in !Wiluppo quando frazioni considere
\•oli di popol.1zione salgono a livelli superiori. Dosi 
improvvise di nuov.1 domanda significano fatalmente 
aumenti di preai dei beni di con,umo. 5ono margi
nali i consumi passibili di contenimento. 

Per aumentare produzione e produtti\·ità occor
rono maggiori in\'C:stirnenti, maggiori quote di n -

sparmio dbponibili. Ad esempio: adeguati investi
menti in ;tgrirnltura potrebbero permettere maggiori 
produziorn di carne. di zucchero, estemione dei pe
riodi <l1 \'en<libilità Jei prodotti Jgricoli: minori com
pere, m.1ggiori vendite all'estero. 

i\1a Carli chiede che il primo proporzionarrrcmu 
alle possibilità si.1 Clpero.i delle amministrazioni pubbli
che a tutti i livelli. yuin<li riel 111one dei disa\'anzi, ed 
in sostan7J contr.izione delle spese che non superino 
il più lento mmo d'incremento delle entrate. Come 
si possano ridurre le spese in un bilancio rigido come 
il nostro è un mistero. Come si possano inserire in bi
lancio i 420 miliardi per il conglobamento degli sti
pendi degli swt.tli senza .1umentare il disa\·anzo, o 
creare nuo\'e fonti di t;tsse, è un mistero ancora più 
impenetrabile. 

Il secondo proporzionamento è <la ricercare in 
una revisione e.lei programmi d'investimento pubbli
ci e privati che non eccedono le disponibilità del 
mercato finanziario. Ed il Governatore rinnova un 
monito già dato: la Banca di emissione, appunto 
perché tale, non puè) accrescere !"inflazione e gon
fiare i preai coprendo. mediante estensioni del cre
dito, emissioni non coperte dal risparmio. Alcune 
emissioni recenti di \'alori pubblici non sono an
date bene. 

Sopratrutto a partire dal terzo trimestre di que
~t'anno la Banca d'Italia ha stretto 1 freni. Sinora 
tutta\'ia partite compensati\'e, fornite anche dall'io· 
dehitJmento sulle banche e'tere hanno permesso di 
fronteggiare le esigenze di pare}?~?iamento dei conti. 
:i.la i debiti con le banche estere ipotecano in pro
porzione le riscn·e; le ultime notizie indicherebbero 
una certa intenzione di ridurli. E, se la congiuntura 
non muta, le ditfi<:oltà eh aggiustamento andranno 
crescendo. 

Carli accetta il rilievo, espresso da ambienti fi. 
nanziari stranieri, che non basta il governo del cre
dito ad assicur.1re l'equilibrio finanziario. Occor
rono anche misure di politica economica. Il rilievo 
vien girato al governo cessante, e può far intendere 
che le misure congiuntLJrali da esso adottate siano 
state troppo lievi, m.1 soprattutto al governo suben
trante. Meglio ancora se gli avesse, pur nei limiti 
che gli sono imposti, esemplificato le sue osserva-
7ioni pitt allusive. 

Ma il go\·erno di domJni potrà prender buona 
nota di un ultimo av\'ertimento, che è implicito, ma 
chiaro. '\essun proporzionamento è possibile tra 
spese e entrate, consumi e produzione, im•estimenti 
e risp.irmi scnzJ una pro~rammazione, pubblica e 
privata, dice il Carli. L'iniziativa pubblica de\'e saper 
scegliere e graduare nella priorità e nel tempo: non 
si po~sono otf rire auto.,trade a chi ha bisogno di 
ca:.a. L 'iniziati\'•l pri\•ata de\•'esser com rollata, per
thé in un paese povero di capitali come il nostro 
errori di prevbioni come yuelli fatti nell 'indusrria 
chimica sono un cl.inno anche pubblico. :\t uno svi· 
luppo economico e armonico ed equilibrato se l'in-
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dustria automobilistica, più potente, drena a suo fa
vore da una stessa m.1gra falda <l'acqua troppo parte 
delle risorse. 

La coMeguenza suggerita al lettore dalle osser
vazioni del Carli è che una programmazione cosi 
i:reoccupata del miglior uso del risparmio significa 
un controllo stretto dell'investimento e del grande 
autofinanziamento, pubblico e pri\'ato, ed anche di 
questo può prendere buona nota il nuovo governo. 

Il quale si troverà di fronte a difficoltà reali, che 
metteranno alla prova le re:;ponsabilità specialmente 
dei socialisti e riguarderanno in primo luogo il bi
lancio dello stato e gli investimenti. Il minimo del 
Bilancio Colombo, che ha parlato nella stessa oc
casione, ha ricordato che nei primi nove mesi del 
1963 il mercato finanziario ha assorbito circa 300 

miliardi meno che nel periodo corrispondente del 1962, 
che nei primi otto me:;i dello stes60 anno dei 1254 
miliardi di maggiori impieghi solo 724 sono stati co
perti da maggiori depo:.iti. 

Si è già detto altra volta della ragionevole spe· 
ranza che nel giro di un paio di anni un sufficiente 
equilibrio dei conti interni ed esterni po>sa esser 
ritrovato. Riteniamo peraltro che sarebbe difficile 
raggiungerlo, forse impossibile dati i sacrifici ch'es
so imporrebbe, se si cercasse di operare sul piano 
statico dei livelli in atto. E che occorra quindi su· 
perare i pericoli di flessioni con nuovi e coordinati 
impulsi che in questa fa e di saturazione di alcuni 
settori industriali dovrebbero riguardare lo sviluppo 
di servizi essenziali e la produzione agricola ed ali-
men tare. F.P. 

Que11to di eguo è tratto dal m10,·o lihro di Bruno Carn•o, « Pace in terra 11. 

u~cito nei giorni scor::i. l\el \olume :-ono raccolti i dieegoi di ~atira politic~ 
pubblicati dall'autore negli ultimi anni. 

li 



LA FEDERCONSORZI IN PARLAMENTO (1) 

I conti degli imbroglioni 
DI ERNESTO ROSSI 

JL MINISTRO dell'Agricoltura, on. Mattarella, il 
20 occobre scorso ha as~olto - nel modo che 

prevedevamo, cioè per burla - all'impegno che ave
va assunto un me e prima, acceuando l'o.d.g. col 
quale il sen. Bonacina ave\'il chiei;to al governo di 
pre~enrnre una « analitica situazione economico-finan
ziaria ,. delle gestioni speciali tenute dalla Federcon· 
sorzi per conto dello Stato, a partire dalla campagna 
1944-1945. 

Presso gli uffici del Senato e della Camera sono 
stati depo~itati tre grossi fascicoli: 

1) « Situazione economico-finanziaria delle ge
stioni di ammasso dei prodotti agricoli, affidati dallo 
Staro all 'or~anizzazione f ederconsorrile, nel periodo 
1944-45. 1961-62. Situazione al 31dicembre1962 ». 
(Sedici pagine di « note illustrative », ventotto pro
spetti dimostrativi sulle gestioni di tutti i prodotti 
agricoli, e sette tabelle sulla aestione del grano). 

2) « Gestione cereali esteri · Situazione generale 
dei conti al 3 l luglio 1963 » (Quattro pagine di 
« cenni illustrativi », tre prospetti generali e trenta
sette allegati). 

3) « Ge:;tione olio importazione • Situazione ge
nerale dei conti al 31 dicembre 1962 ,. (Quattro 
pagine di « nota introduttiva », un prospetto generale 
e sette allegai i). 

Tutti e tre i fascicoli portano la intestazione: 
« Minis1ero dell'Agricoltura e fore~te - Direzione 
Generale della Tutela Economica dei Prodotti Agri
coli » (direzione alla quale, a partire dalla fine della 
guerra, è preposto il prof. Paolo Albertario, grande 
protettore della Federconsor7.i). 

Dopo avere esaminato attentamente, con tutto 
mio comodo, i tre fascicoli - che, per brevità, d'ora 
in avanti citerò come fase. 1, fase. 2 e fase. 3 
esporrò, in questo e in un proiaimo arcicolo, i re· 
sultati ai quali sono arrivato. 

( na cortina di fumo 

Parlando ti 30 mari.o scorlio al convegno, indetto 
a Roma dal Movimento Gaetano Salvemini, il prof. 
Rossi Doria ha insistito molto sulla necessità di 
vederci chiaro nelle « gestioni speciali » della Feder
con:;orii, e specialmente in quelle del grano nazio
nale e del grano e.cero. 

e Il problema della Federconsorzi - e11i ha detto 
O) - è problema centralt' per l'agricoltura italiana; 
è problt'ma cf'ntrale J>t'f 1' amministra;:iont> italiana, 
Perche tocca alcuni dei i;uoi 1ettori fondamentali. 
F.sso, tuttavia. è ancora circondato, per una serie di 
ragioni, da tali segreti. da tali incertezze, da tali 
equivoci, se non altro. che una lunga opera di chia
rimento è indispensabile. A quest'opera penso che io 
personalmente, Ernf'sto Rossi e &li altri amici qui 
Presenti, abbiamo cominciato a dare un primo con-

tributo. L'augurio, rhc do\·rebbe partire molto sere
namente da questo con\.'egno. e che a questo chiari
mento, con serietà, si contribusca nnche da parte di 
chi, Pt!r rn~ioni di ufficio, ne sa più di noi~. 

L'augurio di Roasi Doria non si è certo avverato 
con la presentazione e.lei tre fascicoli: nessuna per
sona in buona fede può ~o-tenere che siano documenti 
seri: sono, in\•ece, una nuova cortina di fumo, per 
impedire ai p;ulamentari di capire come sono state 
amministrate le migliaia di miliardi, di cui la Fe-
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ROMA - L'ON. BERNARDO MATTARELLA 

derconsorzi ha potuto finora dbporre, al di fuori di 
ogni serio controllo, per le ge~tioni degli ammassi 
obbligJtori e delle importazioni in esclusiva dei pro
dotti agricoli. 

Lascio, per ora, da parte il fase. 3 ( 2) e prendo 
soltanto in esame la gestione del grano nazionale 
( f a11c. 1, trascurRn<lo i dati relativi al granturco, l'or-

(1) E. Hosi;ì - P. Ueolini • L. Piccardi: La Federcon
sorzi CFeltrinelli, ottobre 1963, pag, 138). 

(2) Per dare una prima idea della importanza del· 
la e gestione olio di importazione >, alla quale è de· 
dicclc• il fa11c. 3, rilevo solo che da tale Coscicolo ri
sulta che, nel periodo 1946-1960. sono stati import11ti 
dall'estero gl'assi. semi oleosi, oli greggi e raffinati 
per 118 miliardi e 312 milioni, operazioni che si sono 
concluse con una perdita di 28 miliardi e 96 milioni. 
Questa perdita risulterebbe molto maggiore se non 
fosse :-lato ndotlnto r~bblnamento delle importazioni 
d('gll oli \'egetali e alimentari alle \'endite degli oli 
di semi di proprif'tà dello Stnto, per cui fu possibile 
- dicono le e note introduttive> al fase. 3 - e de· 
curtare di una cifra calcolabile intorno ai 5 miliardi 
il deficit della ii~.stione >. La Federconsorzi ha richie
sto 5 miliardi e 226 milioni e per spese e compensi > 
(somma, ai avverte nella 2.a tabella. e suscettibile 
di ogni variazione per r esame degli organi compe
tenti>). Il debito della gei;tione ven;o le banche è se
gnato Calla !!ne, credo, del 1960) in 8 miliardi e 300 
milioni. 
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zo, la segab, i legumi, l'olio e la lana) e la gestione 
del grano estero (l'incero Lise. 2). 

Basta tbre anche solo una annus.uina a questi due 
fascicoli per capire quali sono state le vere intenzioni 
dei dirigenti dcl ministero dell'Agricoltura e della Fe
derconsorzi che li hanno fatti preparare: le .nforma
zioni che più ci interesserebbe di avere non c1 sono o 
sono e~po3te in modo incompren:.ibile; le stesse cifre 
sono cucinate in parecchie salse per riempire molte 
pagine senz;l dir nulla; mancano le definizioni indi
spen3abili per capire il vero signific.no delle voci; le 
cifre di alcune tabelle non concidono con le cifre por
tate per le stesse voci in altre tabelle, senza che sia 
data alcuna spiegazione delle differenze; nel fase. 1 il 
grano tenero non viene mai tenuto distinto dal grano 
duro; i prospetti dei due fascicoli riguardano periodi 
diversi e sono compibti seguendo criteri diversi. 

Conti balleri11 i 

Prima di tutto conviene rilevare che risulta con
fermato, da quanto si legge nei due fascicoli, che il 
ministero dell'Agricoltura non è ancora in grado di pre
sentare cifre definitive per nessuna campagna, nep· 
pure per quelle più lontane, che dovrebbero essere 
chiuse da oltre un quindicennio. Tutti i conti sono 
« provvisori »; quindi suscettibili di variazioni, di cui 
non è possibile prevedere la entità. 

Nel comunicato del 2 febbraio u.s. - in polemica 
con la memoria sulla Federconsorzi presentata il 20 
dicembre 1962 dal prof. Rossi Doria alla Commis
sione parlamentare antitrust - il ministero dell'Agri
coltura affermò che la situazione finanziaria delle ge
stioni di ammasso era sistematicamente aggiornata al
la fine di ogni anno, sicchè il governo « era stato ed 
era in ogni momento in condizioni di rispondere, per 
quanto riguardava la legittimità della spesa e la vali
d ità della sua documentazione ». Ma pochi giorni dopo 
il ministro dell'Agricoltura, on. Rumor, inviò a tutti 
i Consorzi agrari la circolare n. 768, 18 febbraio 
1963, in cui chiedeva loro di inviare alle Commis
sioni provinciali di revisione, entro la fine del pros
simo dicembre, i rendiconti delle gestioni di ammasso 
del grano per le campagne 1954-55 - 1959-60 ed uni
va i moduli che i Consorzi avrebbero dovuti riempire. 
Non si può prevedere quanti mesi, o q uanti anni, oc
correranno alle Commissioni provinciali per le opera
zioni di revisione, per le quali il ministro nella stessa 
circolare, « faceva riserva di successive e dirette co
municazioni ». 

Col tempo e con la paglia si maturano le sorbe ... 
Nelle « note illustrative » del 1. fascicolo ora si 

legge (a pag. 13) che la rendicontazione delle gestioni 
ammasso non è completa neppure per le campagne 
19-t-t--15 - 1953-5-t, giacchè mancano ancora, per quel 
periodo, « una diecina di rendiconti » dei Consorzi 
agrari, per i quali «sono in corso ulteriori controlli »; 
i rendiconti di competenza della Federconsorzi sono 
ancora tutti quanti « in corso di esame e la loro ap
provazione è subordinata alla preventiva liquidazione 
dei disavanzi delle residue gestioni provinciali dello 
stesso periodo ». 

Per quanto riguarda la gestione del grano estero, 
i « cenni illustrativi » del 2. fascicolo (a pag. 1 ), fan-

18 

no presente che « te resu1tanze delle campagne l ~46· 
19-17 . 1950-51, in vi.i provvisoria hanno formato già 
oggetto di valurnzione (?) da parte della Corte dei 
Conti, in sede di registrazione dei decreti relativi alla 
corresponsione degli acconti ali' uopo versati ali' Ente 
Gestore, in base agli stanziamenti , e che i consuntid 
[ ... ] sono stati quasi tufi i ( sic ) già presentati per la 
finale revisione e con-;eguente liquidazione »; e due pa· 
gint appresso gli ste:.si « cenni » ci informano che « ri· 
mltano da de/1111re le spe~e generali per le campagne 
1955-56 - 1963-64 », ed il forfait «franco molino» 
per le campagne 1961-62 e 1963 6-t 

Nel maggio del 1949, don Sturzo, criticando la 
Federconsorzi perchè non ave\'a presentato i conti del· 
le quattro campagne precedenti, scrisse che quesco 
fatto, per lui, significa\'J che « il disordine ammini· 
strativo dove\'a essere stato, e doveva essere ancora, 
ben grave ». 

Che cosa direbbe, se fosse ancora vivo, oggi don 
Sturzo, constatando che, dopo trascorsi altri quattor· 
dici anni, il ministero dell'Agricoltura presenta come 
« provvisorie » <mche le resultanze della campagna 
1946-47 e che neppure un consuntivo - dico neppure 
uno - è stato finora presentato dalla Federconsorzi 
all'organo di controllo per rendere conto delle centi
naia di miliardi che ha già riscossi, come anticipi, sul 
bilancio dello Stato? (3 ). 

l'n truao troppo sfacciato 

La prov\'isorietà delle cifre già riduce di molto il 
significato dei prospetti riuniti nei due fascicoli; ma 
un'altra critica, anche più grave, si de\'e ad essi 
muovere. 

Nel lungo periodo che va dal 19-14--15 al 1961-62 
non abbiamo avuto una sola politica granaria: ma -
come ha messo bene in rilie\'o Rossi Doria nel suo 
Rapporto ( 4) - due politiche granarie, che hànno 
impiegato strumenti diver:-i per raggiungere obiettivi 
completamente diver~i. 

Dal 1944-45 al 19-17-48, annate di carestia, l'aro· 

(3) A pag. 189 dell'ultima relazione. approvata i~ 
9 luglio l 963 dalle sezioni riunite della Corte dei Conti 
viene detto che « le liquidazioni finali basate sui ren
diconti dei Consurzi risultano effettuate solo parzial
mente. mentre ne~suna dt'fìnizionc si è finora at'uta 
per le aestioni dt•l/11 1"t•cl1•rr1111snrzi relative al prodotto 
nazionale>. «Per i cen•all esteri d'importazione (ge· 
stiti direttamente do Ila Federconsorzi l /'unico pro\'· 
vedimento di liquidazione finale degli oneri relati\'i 
a merci trnsportatc \' ia terra. pervenuto alia Cor~e 
per la registrazione. e stato oggetto di rilievo. in 

quanto la documentazione del rendiconto. con esso 
appro\·ato. mancava d~li originali estratti conti del· 
l'lstit11:1.1 di crcdlto finanziatore>. Con deliberazione 
del 24 gennaio 1963 la Corte dci Conti ha. perciò. 
ricusato il \'isto su tale unico rendiconto. « Altri pro\·
vedimenti di appro\'azionc di rendiconti (delle ge· 
stioni tenute dalla Federconsorzi). relativi a merci 
trasportate \'ia mare - si legge a pag. 190 della stess~ 
relazione - sono stati respinti con rilie\"i. anch'essi 
\"ertenti sulle questioni sovr:i esposte {insufficiente 
documentazione I ed ai quali l'Amministrazione nvn 
ha finora replicato>. 

(4) 1\1. Rossi Doria: Rupporto sulla Federconsor::i. 
(Laterzu. mnrzo 1963, pngg. 124-125). 



sultanti dalle medesime gestioni, per 
le quattordici campagne successive, in 
cui è stata sostanzialmente ripresa 
quella « battaglia del grano » che co
stituì uno dei pilastri centrali della 
politica autarchico-corporativa del re
gime fascista ( 5 ) . 

Per cominciare a capire come sono 
andate veramente le cose si dovrebbe, 
perciò, distinguere i conti relativi al 
primo quadriennio da quelli relativi 
al successivo quactordicennio. 

ROMA - ERNESTO ROSSI E MANLIO ROSSI DORIA DU
RANTE IL co~vi-:GNO DEL MOVIME:\TO SALVEMINI SUL
LA FEDERCO~SORZI 

Io non pensavo di trovare nei due 
fascicoli la minestra già scodellata, per
ché ricordavo che il 1949 fu l'anno 
in cui la Democrazia Cristiana si im
padronl della Federconsorzi, e la tra
sformò in un suo feudo particolare, 
dandone l'investitura all'on. Paolo Bo
nomi ( 6). Non si poteva sperare che 
il governo presentasse i conti in modo 
da mettere in evidenza la enormità 
del costo della politica granaria, a par
tire dall'anno in cui la Federconsorzi è 
diventata la principale fonte di finanzia
mento della D.C.; ma io speravo di po
ter fare, per mio conto, tale distinzione 
raggruppando le cifre relative al primo 
periodo e poi, separatamente, quelle re-

masso obbligJtorio è stato totalitario (dedotta la quan
tità per le semine e per il consumo familiare dei pro
duttori) ed ha avuto come principale obiettivo quello 
di a:.sicurarc: un minimo di pane e di pasta a tutti gli 
italiani. Dal 1948-49 al 1961-62 - cessata la carestia 
e ripreso il normale commercio con l'estero - l'am
masso obbligatorio è stato disposto per contingente 
(dai 15 milioni di q.li del 1948-49, corrispondenti a 
poco meno della metà del quantitativo immesso ne] 
mercato nazionale, agli 8 milioni del 1961-62, corri
spondenti a circa un quarto dello stesso quantitativo), 
ed ha avuto come obiettivo principale quello di man
tenere stabile il prezzo sul mercato interno ad un li
vello, in media, di circa il 50% superiore al livello 
internazionale. 

Durante il primo decennio, la macchina dell' am
masso totalitario funzionò, dunque, a danno dei pro· 
duttori, obbligandoli a cedere il grano a prezzi molto 
più bassi di quelli che avrebbero potuto ottenere dalle 
libere contrattazioni; nel periodo successivo, la mac
china dell'ammasso per contingente e delle importa
zioni statali ha funzionato a danno dei consumatori 
di pane e di pasta. In pratica, l'obbligo del conferi
mento si è trasformato, dopo il 1949, in un diritto dei 
produttori a conferire la loro quota, quando ne ave
vano la convenienza. 

Le ottime ragioni che possono essere portate per 
giustificare la assunzione, da parte dello Stato, delle 
perdite risultanti dalle gestioni del grano nazionale ed 
estero nel quadriennio 1944-45 - 1947-48 (la neces
sità dì sfamare anche gli italiani più poveri, il mante
nimento dell'ordine pubblico, ecc. ) non possono certo 
essere addotte per giustificare la iscrizione nel bilancio 
dello Stato delle perdite, enormemente maggiori, ri-

lative al secondo. I due fascicoli, inve
ce, non consentono tale distinzione: mentre il fase. l 
fornisce i dati per il grano nazionale, campagna per 
campagna, dal 1944 in poi, il fase. 2 porta le cifre 
della gestione del grano estero, campagna per cam
pagna, solo a partire dal 19n-52; per le sei cam
pagne precedenti dà solo poche cifre complessive, di 
nessuna importanza, con la speciosa motivazione -
portata nei « cenni illustrativi » - che solo dal 
1951-52 «la gestione dei cereali esteri assunse in 
pieno la responsabilità dell'approvvigionamento gra
nario ad integrazione del fabbisogno nazionale»; 
nel periodo precedente essa aveva solo « compiti 
complementari». 

E' questo uno sfrontatissimo trucco, col quale gli 
esperti ministeriali in imbrogli contabili - mancando 
all'impegno assunto dal ministro Mattarella di rispon
dere all'o.d.g. Bonacina (in cui erano richiesti « distin
ti conti economici annuali i. anche per le spese e gli 
oneri relativi alle gestioni del grano estero, a partire 
dalla campagna 1944-45) - rendono impossibile in
tegrare i dati esposti per le campagne 1944-45 -

(5) Altri due motivi, di minore importanza, con
sigliano di tenere distinti i conti dei due periodi: a) 
durante il primo quadriennio gran parte del grano 
consumato dagli italiani \'enne importato in attua
zione dei programmi di aiuti UNRRA-AUSA-USFA
ERP, sotto la sorveglianza delle autorità americane; 
b) fino al 31 luglio 1949 la cessione del grano ai mo
lini non è stata effettuata dalle organizzazioni fe
derconsortill, ma da una particolare gestione (la 
CE.FA.PA.). 

(6) Vedi la mia appendice a La Federconsorzi, 
op. cìt. pagg. 277-290. 
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1947-48 del fase. 1 con corrispondenti dati del 
fase. 2. ( 7 ). 

La impostazione del conto 

« Quanto è costata la politica granaria allo Stato 
dal 1945 ad oggi? » - si era chiesto Rossi Doria nel 
suo Rapporto - e, « in attesa che da parte di chi di
sponeva di dati esatti venissero fornite più precise 
notizie », partendo da ipotesi che riteneva abbastanza 
fondate relative alla quantità ed ai prezzi, aveva cer
cato di rispondere a questa domanda, facendo la somma 
di quattro partite: 

1) i disavanzi delle gestioni del grano nazionale 
e del grano estero già caricati sul bilancio dello Stato 
con provvedimenti legislativi; 

2) i finanziamenti del sistema creditizio agli enti 
ammassatori, al 31 dicembre 1961, esposti nella rela
zione della Banca d'Italia (debiti che lo Stato deve 
necessariamente assumere a proprio carico); 

3) gli utili risultanti quali differenze tra i prezzi 
pagati ai conferenti agli ammassi e i prezzi di cessione 
ai molini; 

4) gli utili risultanti quali differenze tra i prezzi 
ai quali il grano estero è stato acquistato e i prezzi di 
cessione ai mulini. 

La necessità di segnare nel conto anche le ultime 
due partite appare evidente a chiunque rifletta che gli 
utili differenziali hanno pure costituito una disponibi
lità di pubblico denaro, di cui la Federconsorzi si è 
valsa per far fronte alle sue spese. In una contabilità 
ortodossa gli utili differenziali, sul grano nazionale e 
sul grano estero, avrebbero dovuto essere, in un primo 
momento, versati dalla Federconsorzi al Tesoro, ed 
in un successivo momento (dopo l'approvazione di 
appositi provvedimenti legislativi) erogati dal Teso
ro alla Federconsorzi; ma - anche se non sono pas
sate attraverso il bilancio dello Stato - quelle diffe
renze sono denaro introitato riscuotendo vere e pro
prie imposte sul consumo (come lo sono le entrate del 
Monopolio tabacchi e dei dazi doganali). 

La correttezza della impostazione di Rossi Doria è, 
del resto, provata dal fatto (ricordato nel suo Rap
porto, a pag. 127) che nel 1952 essa venne adottata 
anche dall'Alto Commissario dell'alimentazione, per 
calcolare l'onere della politica granaria relativo alle 
campagne 1950-51 e 1951-52, in una tabella pubbli
cata sull'Annuario dell'agricoltura italiana (INEA, 
1952, pag. 252). 

Segnando 239 miliardi e 800 milioni per la prima 
partita, 519 miliardi e 800 milioni per la seconda, 72 
miliardi e 950 milioni per la terza, e 219 miliardi e 
850 milioni per la quarta, Rossi Doria era arrivato a 
un totale di 1.052 miliardi di lire, quale costo comples
sivo, per lo Stato, della politica granaria per il pe
riodo 1945-46 - 1960-61 (8). 

La enormità di questa cifra (corrispondente a 
L. 2.755 al q.le per tutto il quantitativo di grano 
passato attraverso i canali della Federconsorzi, cioè 
a circa la metà del prezzo medio al quale il grano 
~ stato acquistato dall'estero) aveva condotto Rossi 
Doria a concludere il suo esame con una « condanna 
senza rimedio » della politica granaria del quindicen-

nio, ed a mettere in rilievo la gravità della inadem: 
pienza della Federconsorzi per non aver presentato 1 

conti ai quali era tenuta per legge. 
Sui « mille miliardi » - come tutti ricordano -

si scatenò poi una furiosa polemica, e i comunisti, 
durante tutta la campagna elettorale, sventolarono 
continuamente quella cifra come slogan per la loro 
propaganda contro la DC, sostenendo che, con l~ 
complicità del partito al governo, la Federconsorz! 
aveva perduto, volatilizzato, incamerato, tutti quel 
miliardi. 

Pasticceria ministeriale 

Nell'infelicissimo comunicato del 2 febbraio 1963, 
il ministro dell'Agricoltura, on. Rumor, replicò che 
l'onere sopportato dallo Stato fino al 31 dicembre 
1961 per le gestioni del 13rano, era solo di 854 miliar
di; ma per arrivare a questo « ridimensionamento ~ 
trascurò di comprendere nel conto gli utili differenziali 
che Rossi Doria, sommando la terza e la quarta par
tita, aveva calcolato in 291 miliardi e 800 milioni. 

Da quanto ho detto sopra, a proposito di quelle 
due partite, risulta chiaro che era già questo un modo 
veramente truffaldino di presentare le cose. 

Il comunicato - ha giustamente osservato Rossi 
Doria a pag. 134 del suo Rapporto - « mescolava 
nella prima parte gli argomenti relativi all'accerta-

(7) Per le campagne anteriori alla 1951-52, nei 
e cenni illustrativi > del fase. 2 si legge anche che le 
relative risultanze e sono state riprodotte nelle situa
zioni annuali consegnate dall"Ente Gestore al Tesor~ 
(relazioni Paratore)>, Ed il nome del sen. Paratore si 
trova, citato cosi di sfuggita. fra parentesi, anche nel
l'allegato 33 nella incomprensibile voce: e Avanzo 
campaS(ne 1951·62 al 31-12·62 (situazione Parat~re) >. 
Dico e incomprensibile voce> perchè la e relazione> 
e la e situazione> alle quali si fa così cenno (non 
dando alcuna indicazione bibliografica per facilitare 
le eventuali ricerche) non sono del sen. Paratore: de· 
vono essere le relazioni presentate nell' ottobr~ d~l 
1951 dal ministero del Tesoro al Parlamento, m ri
sposta alle richieste contenute neU' o.d.g. Paratore. 
In un documento del 1951 non si può evidentemente 
trovare una situazione finanziaria relativa al decen
nio successivo. (Confusioni e e sviste>, più o meno 
volute, dello stesso genere abbondano nel fase. 1 e 
nel fase. 2). 

Ho perso inutilmente molto tempo a ricercare i 
conti del grano estero relativi al periodo 1946-1951. 
Nella biblioteca del Senato ho trovato le sopraddette 
relazioni, presentate al Parlamento nel 1951: ma sulle 
sette relazioni (indicate nell'indice), che riguardano 
le gestioni tenute dalla Federconsorzi, ne manc~o 
cinque; e per l'appunto manca anche quella relativa 
alle importazioni del grano. 

(8) A queste cifre si dovrebbero aggiungere le 
spese di assicurazione del grano, che vengono pagate 
direttamente dallo Stato. e quelle che nel Rapporto 
sulla gestione ammasso grano, presentato dalla Com· 
missione nominata nel settembre 1956 dal ministro del 
Tesoro, Medici, vengono chiamate e costi invisibili >. 
relativi alle operazioni di accertamento, vigilanza, con
trollo da parte della pubblica amministrazione. e Ta· 
li adempimenti - si legge nel Rapporto - impegnan~ 
personale, locali, attrezzature che sarebbero disponi
bili per altri compiti produttivi, e pertanto importano 
alla collettività un costo economico di difficile valu· 
tazione, ma certo ingentissimo >. 



mento dcl costo con quelli relativi alla giustificazione 

della spesa, col risultato di non far capir niente a nes

suno»; e nella seconda parte (nella quale spiegava 

come gli 854 miliardi erano stati distribuiti fra i di

versi titoli di spesa) « contraddiceva a quanto aveva 

detto nella prima ». 

Oltre a non dare alcuna informazione sui prezzi 

di acquisto e di vendita, il Ministero non confermava, 

nè rettificava le cifre di Rossi Doria, limitandosi ad 

asserire: 
- che la somma da lui indicata per la prima 

partita, « era stata effettivamente stanziata a seguito 

di disposizioni legislative, con le quali erano stati as

sunti a carico dello Stato gli oneri delle gestioni sino 

alla campagna 1953-54 », senza precisare se, in ag· 

giunta a quella somma, si sarebbero dovute segnare 

nel conto altre spese, mscritte nel bilancio dello Stato, 

con provvedimenti, non tenuti presenti da Rossi 

Doria. ( 9 ). 
- che al 31 dicembre 1961 «l'Istituto di emis

sione era creditore verso le aziende di credito finan

ziatrici degli ammassi di 481,5 miliardi di lire », sen

za precisare che a quei debiti contratti per la gestione 

del grano nazionale erano da aggiungere le cambiali 

non riscontate dalle banche presso l'Istituto di emis

sione, ed altri debiti contratti verso enti diversi dalle 

aziende di credito per le gestioni del grano estero ( 10). 

Ci si poteva, perciò, ragionevolmente attendere 

che il fase. 1 e il fase. 2 colmassero queste gravi la

cune e cì consentissero di rifare, su dati sicuri, uffi

ciali, ed in modo più completo, il calcolo che Rossi 

Doria aveva fatto per proprio conto, su dati indiziari 

di larga approssimazione: era questo - a mio parere 

- il principale obiettivo che si proponeva di raggiun· 

gere anche l'o.d.g. Bonacina: ma la nostra speranza è 

andata completamente delusa. Infatti: 

1) per la prima partita, le « note illustrative » 

del fase. 1 ripetono l'elenco dei provvedimenti ema· 

nati per l'assunzione a carico dello Stato degli oneri 

derivanti dalle gestioni di ammasso, ma non forniscono 

i corrispondenti importi e trascurano anche di infor

mare che, a copertura degli oneri relativi agli ammassi, 

si trovano iscritte altre somme in diversi bilanci pre

ventivi del ministero dell'Agricoltura. 

Il fase. 2 non porta neppure l'elenco dei provvedi

menti legislativi con i quali lo Stato si è assunto 

l'onere delle perdite per la gestione del grano estero; 

ma da un imbrogliatissimo «conto finanziario al 31 

dicembre 1962 » (ali. n. 33) risulta che sono stati 

decretati, in complesso, stanziamenti corrispondenti a 

160 miliardi e 500 milioni per tale gestione. Questa 

somma va senz'altro aggiunta ai 239 miliardi e 800 

milioni indicati da Rossi Doria. 

2) per la seconda partita, nel fase. 1 viene 

data la situazione dei debiti verso le banche, al 31 

dicembre 1962, per la gestione del grano nazionale, 1 

cominciare dalla campagna 1944-45: in totale 566 

miliardi e 399 milioni. Questa e fra non corrisponde 

a quella della esposizione del sistema creditizio verso 

gli enti ammassatori segnata, per il grano, tn 716,2 mi

liardi nella situazione alla fine del 1962, a pag. 283 

dell'ultima relazione dell'Istituto di emissione ( 11 ). 

Il fase. 2 non porta alcun prospetto dei finanzia

menti bancari per la gestione del grano e~tero ( 12); 

ma nei « cenni illustrativi ~ ci informa che « al finl.ft. 

ziamento del grano acquistato all'estero si è provve

duto, oltre che con anticipazioni bancarie, anche at

tingendo da altre disponibilità, quali ad esempio (sic) : 

Ufficio Italiano Cambi per la scorta di legge, fondi 

provenienti dalla negoziazione del prestito redimibile 

in Argentina, « e/credito», previsto dagli accordi 

italo-argentini, nonché dal fondo M.S.A. ». 

I rapporti finanziari fra l'organizzazione feder

consorcile e questi fondi misteriosi (ricordati - si 

noti bene - solo a titolo di esempio) non risultano 

da alcun prospetto. Soltanto nei « cenni illustrativi ~. 

riassumendo in nove voci gli « elementi formativi del 

e/generale del patrimonio dall'inizio delle importa

zioni » (conto del quale non è fornito alcun dettaglio 

e che non riesco a capire che cosa sia), oltre ai so

praddetti saldi bancari (all'attivo 40 miliardi e al 

passivo 25 miliardi) si trovano saldi debitori « verso 

altri enti finanziatori » per 24,4 miliardi, saldi « debi

tori diversi » per 29,9 miliardi, saldi debitori «verso 

altre gestioni » per 25 miliardi e « versamenti diversi 

fatti dallo Stato » per 126,1 miliardi. 

Al 31 dicembre 1962 il «e/generale del patrimo-

(9) Nel bilancio pre\'entivo per il 1946-47 sono, ad 

es., segnati 8 miliardi. Nella memoria alla quale re

quc lla dell'Intero sistema creditizio, indicata da Rossi 

Doria aveva dato, quale cifra complessiva degli stan

ziamenti del bilancio dello Stato per l'ammasso del 

grano, in base ad otto provvedimenti legislativi, 206,5 

miliardi. Nel suo libro Rossi Doria ha poi aggiunto un 

altro provvedimento, portando la cifra a 239,8 mi

liardi; ma la sopra ricordata relazione della Corte 

dei Conti dice (a pag. 187) che e il complesso delle 

somme stanziate nei vari provvedimenti citati am· 

monta a L. 244.800.000.000 >. Una tabella dedicata • 
precisare tale cifra sarebbe stata, quindi, più che 

opportuna. 
(10) La cifra, di 481.5 miliardi - contrapposta a 

quella dell'intero sistema creditizio, indicata da Rossi 

Doda per il fmanziamento dell'ammasso del grano -

poteva servire solo a confondere le idee, perchè rap

pr<':<entava solo una parte dei debiti della organiz

zazione fedcrconsortile verso le banche (costituit.t 

ùalle cambiali riscontate presso l'Istituto di emis

sione) e riguarda\·a, oltre alla gestione del grano, 

anche quella del risone, della canapa, dell'olio e 

degli altri prodotti. 
(11) Nella tabella a pag. 282 di tale relazione il 

totale di 716,2 miilardi è diviso in 565,3 miliardi per 

le e vecchie campagne > e in 150,9 miliardi per la 

e campagna in corso >. La prima cifra corrisponde 

press'a poco (con un miliardo di differenza) a quella 

indicata a pa/;'!. 62 del fase. 1. ~on si riesce. però. a 

capire come il ministero dell'Agricoltura abbia po

tuto dare, quale situazione generale alla fine del

l'anno, i debiti solo per le e vecchie campagne >, 

senza fornire alcuna spiegazione nelle e note illu

strative>. 
(12) Xell'all. n. 33 al fase. 2 - che riporta una im

pasticciatissima e situazione conto bancario al 31 di

cembre 1962 > - non si trovano neppure i saldi attivi 

e passivi: nei confronti delle banche risulterebbe che 

la e gestione importazione> aveva debiti per 11 mi

liardi e 608 milioni e crediti per 138 milioni; la e ge

stione deposito > non aveva debiti, ma crediti verso 

le banche per 2 miliardi e 273 milioni; e la e gestio

ne franco mulino> ave\•a debiti per 13 miliardi e 475 

milioni e crediti per 37 miliardi e 664 milioni: facen· 

do le somme si ottiene 25 miliardi e 83 milioni di de

bili contro 40 miliardi e 75 milioni di crediti, con una 

differenza attiva a favore della Federconsorzi, di 14 

miliardi e 992 milioni. 



nio • si chiude con una differenza passiva, « per tutto 
il complesso delle operazioni di importazione », di 
miliardi 116,8. Questa somma andrebbe aggiunta nel 
conto di Rossi Doria? 

Chi ci capisce qualcosa, in tutto questo imbroglio, 
è veramente molto bravo. 

Gli utili differenziali 

3) Per la terza partila non si trova, nel primo 
fascicolo, alcun dato che possa servire al calcolo degli 
utili differenziali sul grano nazionale. Come ho già 
detto, in nessun prospetto il grano tenero viene tenuto 
distinto dal grano duro ( 1.3) e in nessun prospetto 
viene fornito il prezzo pagato ai conferenti all'ammas
so e il prezzo a cui è stato rivenduto ai molini. Nel 
prospetto a pag. 50 viene dato, campagna per cam
pagna, il « costo • ed il « ricavo • per il grano am
massato e nel prospetto a pag. 56 del fase. 1 sono 
segnate le « differenze » attive di prezzo sulle ces
sioni al normale consumo interno, dalla campagna 
1949-50 alla campagna 1961-62, in 37 miliardi e 352 
milioni, mentre Rossi Doria - facendo il calcolo per 
Jo stesso periodo, meno l'ultima campagna - era ar
rivato alla cifra di 59 miliardi e 270 milioni. 

Questo divario mi conferma che il Ministero non 
ha fornito i prezzi e le quantità soltanto per poter 
comprendere nelle sopra dette voci - « costo • e 
« ricavo ,. - una parte della spesa per il funziona
mento de!Ja macchina degli ammassi. 

4) Per la quarta partita, nel fase. 2 il grano 
estero è distinto dal grano duro, ma - come ho detto 
- i dati campagna per campagna iniziano solo dal 
1950-51 ( 14) e non si trova alcun prospetto con le 
diHereoze attive tra i prezzi riscossi e i prezzi pagati. 
Dal « prospetto fondamentale • risulta che nel dodi
cennio 1950-51·1962-63 sono stati importati 80 
milioni 880.923 q.li al prezzo medio cif di L. 5.379 al 
q.Je, con un costo complessivo di 435,2 miliardi. Inol
tre, al 1. agosto 1951, esisteva una giacenza di grano 
estero di 6.904.304 q.li, che - non disponendo di 
altri dati di riferimento - moltiplico per il medesimo 
prezzo medio di L. 5.379, ottenendo un valore com
plessivo di 37 miliardi e 137 milioni; il costo totale 
cif del grano estero sarebbe stato, quindi, di circa 
472 miliardi. Dal medesimo «prospetto » risulta che 
il « fatturato » complessivo per le vendite eseguite nel 
dodicennio ( 86.072.554 q.li) è stato di 644 miliazdi 
e 320 milioni; a questa somma va aggiunto il valore 
delle giacenze al 1. agosto 1963 ( 1.437.252 q.li), sti· 
mate 11 miliardi e 23 milioni: si arriva cosl ad un 
1-icavo totale di 655 miliardi e .543 milioni. L'utile 
diHerenziale, da segnare nella quarta partita per il 
periodo 1951-63, sarebbe quindi di circa 183 
miliardi. ( 1.5). 

Conclusioni provt•isorie 

In conclusione, sommando le cifre dichiarate dal 
ministero dell'Agricoltura si arriva a questo risultato: 
1) Somma stanziata finora a seguito di 

apposite disposizioni legislative: mi-

Il 

liardi 206,5 per Ja gestione grano 
nazionale (comunicato del 2 f eb
bra io 1962), più 160,5 miliardi per 
la gestione grano estero (fase. 2, 
ali. 33) . 367 miliardi 

2) Debito verso le banche al 31-12-62 
per le cambiali ammassi « vecchie 
campagne ». (fase. 1, pag. 62) . .566 miliardi 

3) Differenze attive di prezzo sulle 
cessioni del grano nazionale al nor· 
male consumo interno, dal 1949-50 
al 1961-62 (fase. 1, pag. 56) . 38 miliardi 

4) Differenze attive di prezzo sulle 
cessioni del grano estero dal 
1951-52 al 1962-63 (calcolate sul 
« prospetto fondamentale » del fa. 
scicolo 2) 183 miliardi 

TOTALE 1.154 miliardi 

Questa cifra di 1. 154 miliardi non è molto !onta· 
na da quella calcolata da Rossi Dori a ( 1.04 7 miliardi) 
come costo complessivo della politica granaria per lo 
stesso periodo, meno l'ultima campagna per la gestio
ne del grano nazionale, e meno le ultime due campagne 
per la gestione del grano estero: ma ritengo sia una 
cifra di gran lunga inferiore a quella che risulterebbe 
se si potesse dare una risposta sicura a tutti i quesiti 
che mi sono visti sorgere davanti via via che proce· 
devo nell'analbi. 

E' troppo sperare che qualche parlamentare voglia 
chiedere al .Ministero dell'Agricoltura di dare anche 
a tali quesiti una chiara, seria risposta? 

(continua) 
ERNESTO ROSSI 

(13) La distinzione fra il grano tenero e quello 
duro è necessaria pcrchè il grano duro, servendo a 
fabbricare la pasta, ha un suo mercato, in cui il 
prezzo è di molto superiore al prezzo del grano te· 
nero. Tale distinzione si trova in tutti i rapporti e 
le relazioni presentati in passato sulle gestioni del 
grano (anche nella relazione del ministro dell'Agri· 
coltura, Ferrari Aggradi. al disegno di legge n. 120, 
presentato al Senato il 15 settembre 1958). 

(14) Il periodo considerato nel fase. 1 è diverso 
dal periodo considerato nel fase. 2 non soltanto per
chè il secondo inizia sei campagne dopo (dalla cam· 
pagna 1951·52, mentre Il primo inizia dalla 1944-45), 
ma anche perchè i prospetti del secondo fascicolo 
terminano una campagna dopo (comprendendo la 
campagna 1962·63, mentre il primo termina con la 
1961·62). Anche questa aggiunta dell•ultima campa· 
gna nel fase. 2 rende più dinlcile il confronto fra i 
dati esposti nei dee fascicoli. 

(15) Rossi Doria ha calcolato gli utili differen
ziali per il grano estero 1n 219.850 milioni. per le cam
pagne 1949·50/1960·61, cloè per un periodo che ini· 
zia una campagna prima e termina due campagne 
prima del periodo preso in considerazione nel fase. 2. 
Poichè !"utile netto segnato in più da Rossi Doria 
per il 1949·50 compensa prcss'a poco l'utile netto di 
21 miliardi segnato in plu nel fase. 2 per il 1960-61 
(e dal fase. 2 non risulta importato nessun quanti
tativo nel 1961·62) non so come si possa spiegare un 
divario fra le due cifre di circa 36 miliardi. 



CINA-RUSSIA-AMERICA 

La grande partita 
DI FERRCCCIO P \RRI 

J OAN ROBJ\,<;O~ è una economista inglese assai 
nota per i suoi stu<li ed apprezzata per la vi\'acità 

e originalità della sua intelligenza. Ha compiuto di 
recente un soggiorno in Cina di alcuni mesi; ha par
laro, \'isto, sruditHO ed ha raccolto alcune sue impres
sioni in un articolo che pubblichiamo. 

S'intende bene il fascino che la con\'ivenza con 
genre semplice sincera e con\'inta h.1 potuto esercitart: 
sulla Robimon, che hJ ritt:nuto suo dovere far.,i por
ravoce delle tt:si cinesi. Ed è infatti interessante e po
liticamente importante conoscerle non sulla base Jei 
documenti ufficiali, ma attraverso una testimonianza 
cosl diretta. 

Dalla quale abbi;1mo la confe!ma di una prii:n.a ~e: 
rità di base, ben nota a chi abbia qualche fam1ltanta 
con questi problemi. non abbast;rnza nota alla. nostr~ 
opinione pubblica corrente, che non ha rotto m ogm 
modo la corteccia del conformismo politico domi
nante. Ed è la re!;pons,1bilitù primaria e n.::gauva che 
ha la politica ~empre seguita da \X'ashington nei ri
guardi dei problemi asiatici e della Cina. Politica di 
corta intdligt:nza e di corta \'t:<luta davanti ai mO\·i
menti profondi di popoli e di nazioni, da,•anti al
l'ondata non resistibile di emancipazione anticoloniale. 
L'Inghilterra ha capito, abbastanza in tempo, nell'ln
dia l'errore di crt:•tn! correnti di odio secolari; ma l'b
J.(hilterra a\'e\'a i I.1buristi, l'America ha a\'UtO s0lo 
F. D. Roosevelt , morto troppo presto. 

La politica delle lobbies americane riter.\!\':; di po
ter a\'er presto ragione del comunismo cinese. Le pre
meva di affermare la egemonia americana, anche nella 
formula atlantica, forse piì.1 in Asia che in Europa. 
Il roll bacf.. cli Foster Dulles dette nell'uno e nell'al
tro continente, l'espressione più tipica - quella <ld 
lottatore di boxe - a questa politica di potenza (E' 
vero che dall'altra parte c'era Stalin). Fallì lo storzo 
di " spingere indietro ", e se;:rvì a rafforzare l' avver
sario. fallì in Corea; è in pericolo nel Laos e nel \"iet 
Nam meridionale. Costò miliardi di dollari al contri
buente americ<mo; dovette farsi alleati - in tutto il 
mondo - i dittatori più screditati. 

Odio JJO polare 

Ripeté lo stesso errore;: a Cuba. Lo a\'eva in parte 
c:virnto o riparato nd .\1e,sico, ma questa politica non 
mostra di a\'er imparato che la pace e la Jemccrazia 
si atft:rmano e dif cndono con .1rmi più ctlì..::o.::i che \J 
bomb.1 atomica. Cercò di colpire la Cina rnn l'embargo 
economico, n.1tur.1lmente inefficace, pedissequame11te 
seguito &1ll'I rnlia. Arri\'Ò .11l'embargo sulle pubblica
zioni meJiche scientifiche. Creò alla fine quell'odio 

popolare contro la prepotenz•l capitalista americana di 
cui parla l.l Robinson . 

Quanto la politicu americana abbia wnc.:>rso a ra
dicalizzare la politica cinese è diflìcile dire . .\la certo 
ha fortemente contribuito poiché l\1wersione e l'i ~ri
tazione ed umiliazione dell'orgoglio nazion.1le off e~o 
erano assai vi\'i già prima della grnnde svolta impressa 
alb politica cinese tblla rottura con :-.losca . 

In Occidente non abbiamo forse am:or afferrato 
quale profonda inlluenz•l abbia esercitato questa rot
tura, che ha preso verosimilmente inizio con 11 ri
fiuto sovietico della bomb.1 atomica, su tutto l'orien
tamento della politica e ddht rivoluzione cinese e dei 
suoi gruppi dirigenti. 

L'obbligo della ripHrazio11e 

Essa deve a\'er tra\'olto quelle correnti di in· 
Auenze occidt:nrnli, espresse ad esempio da Sun Yat· 
tsen, che in CinJ appari,·ano ancor vi,·e e promettenti 
avanti il 1960, e de\'e a\'er canalizzato l'anti-arnericane
~:mo in una a\'\'ersione pii1 generale contro gli oc
cidentali e la loro civiltà. Non pochi testimoni hanno 
avvertito nd 4uadri politici e sindacali non di \'ertice, 
espressioni o esplosioni di tipo rauista che andavimo 
ben oltre l'an·er ... ione .11 capirnlismo imperialista dd-
l'Americ<t. 

Queste re;1zioni nazionaliste e razziste sono lo 
scotto tne\ it.ibile purtroppo del colonialismo, e s0no 
avvertibili in tutto il mondo. Ma guai se si fissassero 
nel fondo dell'anima del popolo cinese. 

Certo a noi occidentali incombe l'obbligo di ri
parare, per quanto ci sia consentito, all'errore altrui 
mantenendo ed ,dlargando il dialogo e la conuscenza. 
Ed è questa scoria deplorevole che dà sempre impor
tanza al riconoscimento dei diritti internazionali della 
Cina, e quindi alla sua app<lrtenenza a tutte le assise 
nelle quali si trattano e decidono interessi mondiali, 
sui quali si possono pronunciare stati fasulli come 
la Mauritania, non un popolo di 700 milioni, tra 
qualche decennio di un miliardo. Pechino ha ora più 
vantaggio polemico e rivoluzionario dallo star fuori 
che dallo star dentro. ()iamo noi occidentali ad aver 

interesse alla riparazione 
Le informazioni della Robinson sulle recrimin.i-

7ioni cinesi contro ~losca ci aiutano a comj)rendere 
quel momento cruciale della storia cinese eh.:- capitò 
tra il 1958 ed il 1959. Un soprassalto <li orgogl:o 
nazionale, contro \X'ashington e contro ~losca, che hm
cia tutto il p•lese nel "grande balzo •· in a\'anri. La 
Cina farà da s~ e conquisterà di assalto i"a,.,·,·nire, 
con le comuni popolari e l'industri,1lizz,1ziunc forzata. 
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Chi ricordava ed avev•l conosciuto ed apprezzato 
l'equilibrio della classe dirigente, lo spirito realisti
co, la capacità Ji comprendere e riconoscere gli er
rori, rimase sb.1lordito, come se una trauma avesse 
dato il via ad un carnttere nuovo, un carattere esa
gitato. Nel cestino i " cento fiori " e gli atteggiamenti 
di tolleranza dcl giorno prima, fu il momento dei 
dottrinari, e dei fanatici . l testimoni stranieri di cer
te frenc:.ie collettive, come la "campagna dcli 'ac
ciaio " con i professori <li università che attinavcno 
i bassi-fuochi rimase ammirato dell'ardore spirituale, 
atterrito della o~t11n1.iole e pericolosa puerilità cli 
quegli i.for1.i disordinati. 

lfn grantle capitombolo 

Il " grande balzo " dette in alcuni settori indu
striali risultati notevoli, ma disorganizzò sia l'agri
coltura, sia ! 'industria, sia i trasporti, nel complesso. 
Le comuni popolari, private di molti elementi validi 
avviati alle fabbriche, prive di quadri preparati, fu. 
rono in prevalenza un elemento passivo, non un fat· 
tore economico attivo. Errori di programmazione e 
di previsione, soprattutto nel campo dell'industria 
pesante, sul quale si erano concentrati gli sforzi, si 
accompagnarono con rovinobi sfasamenti nei tempi 
di fornitura e consegna. I cinesi ora lo riconoscono. 
Si aggiunsero tre annate agrarie rovinose su grande 
parte del paese o per la siccità o per le inondazioni. 
l!n grande balzo ed un grande capitombolo. 

La Robin~on mette in luce la importanza che in 
questa caduta ebbe il brutale e improvviso ritiro dei 
tecnici sovietici nel 1960. L'intervento sovietico so
prattutto nelln impo:.razione ed avviamento delie 
industrie di base aveva assunto dimensioni cospicue: 
come ordine di grandezza una metà forse di questa 
potenzialità <li base dipendeva da esso. Si può inten
dere facilmente la gravità del danno, non riparabile 
se non a lungo termine. E' probabile che questa si" 
la causa principale della caduta delle maggiori pro· 
duzioni indu>triali nel 1961 e nel 1962, che è l'anno 
forse della deprei1sione più fonda, almeno industriale. 

Risentimenti cinesi 

Ora secondo le scarse notizie concrete che filtra· 
no dalla Cina le condizioni sembrano migliori. Gli 
ates~i raccolti dcl 1962 sono stnti discreti. Per al
runi settori è segnalata una certa ripres1 industriale. 
Si parla di forti incrementi nella produzione di f er· 
tilizzanti e di trattori. Ma i grandi impi.mti siderur
gici non sono molto ri aliti oltre il 50 per cento della 
capacità di produzione cui erano caduti. Comunque 
la Cina lita riprendendo fiato e prepara un suo nuovo 
piano, che do\'rebbe dare il primo posto alle> 1>vi
luppo delle produzioni agricole cd aliml!ntari. Ci as· 
sicura la Robinson che le comuni ridimensionare han· 
no acquistato efficien:ta anche come enti di sviluppo. 

E' da credere che ]a decisione brus.:a di Kruscev 
del 1960 non sia un capriccio estemporaneo, ma con
cluda precedenti litigare violente, delle quali forse 

un giorno saremo informati, nelle quali un certo or· 
goglio oltranzista cinese de\'C avere avuto la sua 
parte. Ma è facile intendere come dal rifiuto della 
bomba e dall'abbandono del 1960 debba verosimil· 
mente prendere origine il risentimento cinese per il 
tradimento della causa comunista, che deve accomu· 
nare nella stessa sorte, sullo stè.)>v piano, tutti i po
poli più avanzati o meno av·mzat: . 

E leggendo 1;1 Robinson non ci si può socrrarre 
&Ila impressione che la polemica ideologic.t, iniziata 
r.el 1960 e proseguita, di occasione in ocvasione, su 
toni sempre più aspri e Jecisi, abbia anche un com· 
plesso carattere <li rivalsa. Rivalsa contro l'avver'>.l· 
rio portato sul terreno sul quale può essere più efn· 
cacemence colpito, me~so più in imbarazzo; rivalsa 
di una grande politico mondiale, anche: !>\! è v·~nUll 
meno la speranza <li una .. tr:~:i •h1.cr:.1 industrrnle; 
rivalsa di grandi obiettivi sui qu:ili dirott:ire l'inte· 
1esse e l'attenzione del popolo cinese, nl quale si pos· 
~ono ora additare <lue avversari, non più unJ solo. 
Non con vantaggio degli occidentali. Disse U Thant 
;i Roma: "per noi, sono occidentali anc.hc i russi ". 
Rimangono dunque per domani elementi di perples· 
s1tà, tra i quali la possibile strumentale esasperc1zione 
<lei sentimento nazionalista. Ila ragione la :\cbinson 
<li dire che nel conflitto per le frontiere :;on tutte le 
buone ragioni stanno dalla pane <le!l 'lndrn, che in 
fatto di rivendicazioni nazionaliste non ha affatto 
~cherzato. Ma la stessa Cina ha impiantato la g::an:1 
delle frontiere con tutti i popoli confinanti, Unione 
Sovietica compresa, sul piano dci dirim non dd po
polo cinese, ma dell'antico Impero, net limiti della 
maggiore espamione: e le numero e minoranze peri· 
feriche, ben trattate del re:.to, non sono state inter
pellate ~e desideras ero <livc:r:.a sorte. I Soviet del 
re&to hanno fatto lo ste:>:.o. 

Le piccole guPrre 

Que&ta facilità di rovesciamenti di tr~nti non è 
facile da digerire. Questa superstizione ddla bomb:t 
atomica da preferire al benessere del popolo, anch'c~
sa non è fatta per tranquillizzare. Quella tranquillit:1 
~ulle " piccole guerre " sa di cinismo staliniano. 

E' cosl abbondante la massa d'inquietudini nel 
mondo, sociali e nazionali, che certamente la propa· 
ganda cinese può fare buon raccolto. L'Unione So
,•ietica ha larghe possibilità di offesa e difesa, ma ha 
molte ragioni di preoccupar:.i: il sistema europeo è 
agitato da fremiti e impulsi centripeti; i parttli occi· 
dentali sono obbligati a cercare vie sempre più n.i· 
zionali; un pericoloso fattore di disgregazione ora 
viene aggiunto dall'antagoni:>mo cinese. Un periodv 
che gli storici giudicheranno del più alto intere~:.e 
si apre nella storia dcl mondo. 

Guardando più lontano, oltre i governanti, al fa. 
tico o cammino del popolo cinei.e, i.ulla vita e sul
l'avvenire <lei quale incombono i problemi più ~i
~anteschi , relita sempre giu)lO ogni sforzo pèr ~nno· 
i.cere e farci conoscere, per capire e se poss1bi:c aiu· 
tlire. Joan Robinion \'UOI per~uaderci di questo ed 
ha raaionc. 

FERRL CCIO PARRI 
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CINA-RUSSIA-AMERICA 

Il punto di vista dei • • c1nes1 
Joan Robin on, economi8ta inglese di fama internazionale, ha sog· 
giornato recentemente, per alcuni mesi, in. C:ina. Ci pre:eutn adess~, 
!i\enza pregiudizi, gli atteggiamenti dell'opm1one pubbhca che costi· 
tuio;cono il sottofondo psicologico della politica attuale di <1ue~to paese. 

Q UANDO riuscivo ad interve-
nire in una discussione, cerca

vo di suggerire 11i miei amici cinesi 
che lo stile della loro propaganda 
non ha presa in Occidente: la fidu· 
eia nei tehti di Lenin (il qunle, do· 
potutto, visse prima che le bombe 
atomiche producessero un imp?r· 
tante cambiamento nella tecnica 
della politica internalionale); il 
giudicare liccondo ragli netti (tutto 
è giusto in Albania, ed ogni cosa 
è sbagliata in Jugoslavia); la man· 
canza di logica ( Ru~sia ed USA 
che mettono su un " monopolio 
di armi atomiche"). Ma essi non 
erano interessati agli effetti che 
si producevano sugli occidentali. 
In ogni caso non hanno niente 
da sperare dai pochi amici eh~ 
possiedono in Occidente. Il lo
ro appello è rivolto ai popoli op
pressi dell'Asia, dell'Africa e del· 
l'America Latina. Sarebbe perciò un 
grosso errore prrmcttere che la scar· 
sa presa <li una propaganda ci di· 
stolga dal renderci conto dei punti 
di vista dci cinesi. 

Ci sono due grandi differenze -
gravide di comeguenze - tra la re· 
cente storia della Cina e quella del· 
le altre nazioni. Prima di tutto, i ci
nesi sono stati sottoposti, senza ne:.· 
suna delle attenuazioni o circo~tanze 
distensi\'e di cui altri paesi hanno 
potuto profittare, al pieno urto del· 
la politica estera americana. L'Ame· 
rica intervenne gratuitamente nella 
guerra civile e protegge ancora i lo 
ro nemici. Un e ercito americano 
(così essi considerano il fatto) at
traversò il )8' parallelo, a dispetto 
dell'avvertimento della Cina che sa· 
rebbe stata obbligata a difendere le 
proprie frontiere, e quando i cinesi 

DI JOAN ROBI~SON 

agirono di conseguem~a furono bol no comprensibili, 11nche quando non 
lati come aggressori. L'America liOno gradevoli. 
monta su la finzione (che reca ver· 
gogna a tutti noi)_ di considerar~ 
Taiwan come la Cina alle Naz1on1 
Unite. Abbandona metà della Corea 
ad una desolante tirannia (mentre 
l'altra metà ha sviluppato la più 
prosperosa e ben equilibrata econo· 
mia dell'intero mondo socialista). 
L'America sta conducendo una guer· 
ra di repressione crudele e senza 
speran7a nel Vietnam del Sud. Tut· 
co questo accade assai vicino alla 
Cina e peu sulla consapevolezza 
di ogni suo abitante. La visione del· 
] 'imperialismo americano come la 
sola grande minaccia alla pace non 
sembra minimamente, laggiù, lon
tana dalla realtà. 

Il secondo fatto rilevante è l'espe
rienza del Partito comunista cinese, 
il quale superò ogni difficoltà solo in 
virtù delle proprie forze, in un mo· 
do che per noi è ancora difficile da 
immaginare. E' vero che la mera 
esistenia dell'Unione Sovietica rese 
possibile la loro rivoluzione, ma es
si non ebbero un diretto aiuto mi
litare (anzi il contrario) da Stalin. 
E' vero che avevano ricevuto una 
grande assistenzit tecnica dai sovie
tici fino al 1960, ma questa la pa· 
garono secondo rigidi moduli com· 
merciali. L'orgoglio li rende antipa· 
tici agli spiriti meno attivi e nello 
i.tesso tempo conferma la loro fedt' 
che tutti gli ostacoli possono essere 
superati, e saranno superati, nella 
battaglia del popolo contro gli im· 
perialisti dovunque essi siano .. 

Se teniamo conto di questi fat· 
tori, molte cose che sembrano pe
santi, aspre e dogmatiche nelle pub
bliche dichiarazioni cinesi, diventa· 

India 

Riguardo ai conflitti di confine, i 
cinesi sembrano più addolorati che 
arrnbbiati. Per essi è triste che U 
popolo indiano si sia spinto in un• 
avventura che non ha fatto bene a 
ne:i)uno. Il loro punto di vista è che 
le questioni confinarie sono state 
" lasciate in sospeso dalla storia " e 
dovrebbero essere sistemate per 
mezzo dì negoziati. Sostengono che 
da parte indiana si rifiutarono i ne· 
goziati e persino l'oflerca di tenere i 
due eserciti fuori contatto per evi· 
tare incidenti. Gli indiani molesta· 
rono e provocarono co:.cantemente i 
cinesi con la loro f orward polzcy -
politica " in avanti " -, e final· 
mente nell'ottobre del '62 lancia
rono un'offensiva, che venne schiac
ciata. (Ripeto le tesi di cui ogni ci· 
nese, con cui ho parlato, è convin· 
tiftsimo. Da parte mia, posso dire 
soltanto che l'ascoltare le due oppo
ste versioni mi lascia molto con· 
fusa). L'intero aff nre, e la riluttan· 
:r.a tenace degli indiani a negoziare, 
\iene spiegato come un esempio del 
vecchio gioco delle distrazioni ester
ne che sviano l'attenzione del po
polo dai problemi di casa. In futuro, 
sostengono i cinesi, l'India " sorge
rà in piedi ", proprio come ha fatto 
la Cina. Come tutti i marxisti, essi 
ottovalutano la forza del patriotu

i;mo alla vecchia maniera; sembrano 
non accorgersi del gran danno che 
il conflitto - di chiunque possa 
e sere litaca la provocazione - ha 
procurato a tutta la componente 
progressista della politica indiana. 



Da rutto ciò, sembra chiaro che 
la questione non iu un.1 cau~•l (Co· 
mc si lusing;ino certi indiani) della 
tensione con l'URSS L'Indi.1, piut· 
to to, fu un altro bastone che Kru· 
scio\' raccati~) per battere i cinesi. A 
lungo andare - pens;1no questi -
ciò farà molto più male all'lndi.1 
che alta Cin.1, ma int.into l'idea del
le pallottole russe tirate sui lnro 
rng.vzi è spiacevole sotto ogni pun
to di vista. 

Tibet 

La ri,·olta dd Tibet è, seconJo i 
cmc-.i, un esempio dt 'un facto ne
garivo che diventa positivo": fino 
ad allora le autorità tibetane non 
.!rano riuscite a portart~ avanti le 
riforme progettate sia pure ri 
forme elementari come l'abolizione 
cieli.i tortura e delle mutilazioni co 
me! pene legali. Una volta che i rea
zionari si mostrarono a viso aperto 
fu possibile debellarli e ripulirne il 
paese Non si pronunziano molto in 
torno ai Khampas. Secondo me, que
sti costituiscono un <litro atto della 
tragedia moderna di un popolo sci 
vaggio che non vuol essere Ct\ 11iz. 
zato. I cinesi li liquid.mo come ban 
diti per tradizione. Tra i veri tibe 
tani pare non vi sia stata una va. 
sta resistenza, ed ora, ci dicono, i 
contadini si rallegrano per " tre abo· 
lizioni e due riduzioni " - aboli· 
zione della rivolta, delta servitù dcl 
la gleba e delle corveé; riduzione 
degli affitti e degli interessi. Per una 
più estesa ritorma agraria, si atten· 
derà che il popolo la richieda. La 
rdigione viene rispettata, i mona
steri danneggiati dai combattimenti 
si stanno riparando a spese del go
verno. I monaci sono liberi di la
sciarli (quelli che appartengono a 
famiglie povere non erano più che 
servi dentro i monasteri) e liberi 
di restare. 

URSS 

La controversia con Krusciov do
mina tutte le conversazioni. Gior 
nalmente la stampa pubblica qual· 
che storia che produce nuove onde 
di indignazione e sarcasmo. Per sei 
anni ogni cosa e stata tenuta sotto 
silenzio ed ora tutto esplode insie
me, come il gas pressato dentro uni. 
bottiglia, in modo tanto fantastico, 
con dei dett;tgli così poco plausibili, 

,trnne, che molci, dall'esterno, \'en
gnno rent:1ti di liquìJ.1rc c10 come 
una invenzione propagandistica. 

I lo potuto controllare un fatto 
preciso. e nulla mi era sembrato piu 
incredibile - intendo dire il ritiro 
dci tecnici russi. Nel luglio dcl '60 
essi furono richiamati in patri.i, con 
uc giorni di tempo per l.1sc1arc gli 
impianti dove avevano lavorato e 
fare fagotto. Presero con sé i piani 
di costruzione e lasci.irono le inst,11-
lazioni senza le istruzioni necess•tric 
al loro completamento. I contrntti 
riguardanti le forniture di macchi· 
nari furono rotti; e i rifornimenti 
di materiale e delle p;trtl d1 rk!lm 
hio furono ti1gliati. Gli stessi inge
gneri sovietici erano confusi. scon· 
cerrnti e pieni di vergogna. Furono 
,aiutati dai colleghi cinesi con gentili 
espressioni di gratitudine per tutto 
l'aiuto fornito in passato, e parti· 
rono, spesso con gli occhi pieni di 
lacrime. 

Come possiamo spiegare le ra· 
gioni di un simile fotto? L'unic.1 
scusa addon.1 dai so\"ietici è che 1 
tecnici furono sottoposti alla pres· 
sione dell.1 propaganda cinese. So 
no dunque gli esperti russi dei tip: 
tanto influenzabili? E se lo sono, è 
questa una buona ragione per rom· 
pere dei contr.mi di comermcio? 

Molti cinesi esprimono la loro 
indignazione per questo abuso dd
la Russia, ma i pit1 smaliziati vo 
gliono comprendere come ciò pos 
~a es!>ere accaduto e che cosa signi· 
fichi. Enunc1<ino una teoria che, sia 
corretta op1rnre no, è almeno per· 
fettamente logica. In Russia. l't>S~ 
dicono, i dirigenti, i tecnici ed .1 
capi del P•lrtito hanno perduto 11 
contatto con il popolo. Ragionan~ 
in termini di conser\'are i propri 
guadagni, cd oflrono rnme ideale! .ti 
popolo più burro e più pizzi nelle 
mutande, in luogo di una lunga bat· 
t.1gli.1 per la \'ittoria finale del co· 
munbmo nel mondo. KrusciO\" t: il 
rappresentante di questa tendenla 
nel! 'evoluzione sociale della Russia. 
Egli a\·e,·a hbogno di una inte~J 
con l'America. e la p1u rapida \'I~ 
per comprarla era il ~acrificio degli 
interessi cinc~i Quando il Partito 
comunista cinc~e rifiutò di accetrnre 
l.1 sua " )c;1dcrship ", egli sferrò 
quc~to colpo (i cinesi attraversavano 
un pericolo di acute difficoltà eco· 
nomiche caus;lte da un catti,·o rac· 
colto) pensando di riportarlo m ri
ga. ru proprio un colpo; i cinesi b.u 
coli.trono, m.1 rimasero in piedi. Es· 
si decisero di compiere un piu len· 
to e pesante cammino verso la in· 
dustrializzazione per non rinunzia· 

I cinesi secondo Sinè 

infarciti da maldicenze talmente <da Revolutlon) 
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re alla propria ind pendenza nazio
nale ed alla purezza del loro ideale 
marxista. Vedendo la loro sfida. 
Krusciov perdette la testa, ed accu· 
mula follie una sull'altra. 

Questa e la loro spiegazione. Ve 
ne è una migliore? Sul fatto che è 
stato spiegato non c'è dubbio di no 
- non può essere spiegato d1ver· 
samente. 

La bomba cinese 

E' vero che il patto a tre non 
è realmente una abolizione degli 
esperimenti nucleari. E' vero che 
Kennedy, per ottenerne la ratifica, 
dovette spiegare al Senato che s1 
tratta soltanto di una manovra per 
portare gli USA in testa all'URSS 
nella corsa agli armamenti. E' vero 
che Krusciov ha già dovuto pagarlo 
ad alto prezzo. Ma, tutt'insieme, co
me occidentale non posso che dare 
ad esso il benvenuto ed ascoltare 
con rivolta ogni accenno alla bomba 
nazionale cinese. Comunque agli OC· 

chi dei cinesi il patto è un volgare 
tradimento. Essi \'en1otono lasciati so
li, di fronte alla implacabile ostilità 
americana. La loro carta migliore -
che nessun accordo mondiale potes 
se essere raggiunto 6enza che essi 
venissero inseriti nel consorzio in
ternazionale - gli e stata strappata. 
E se si guarda alla manovra nei 
quadro più ampio della lotta contro 
l'imperialismo nel suo comple:.so, 
l'unico paese socialista dotato di for. 
za militare offre i suoi denti perché 
sian·o strappati. 

La storiella sovietica di Mao 
Tse-Tung che contempla allegro il 
massacro di metà della razza umana 
perché la rimanente metà potrebbe 
cosl edificare il comunismo è una 
sciocca distorsione dei fatti. Mao 
cercava di attirare l'attenzione sul 
fatto che gli americani non potran
no guadagnare per se stessi niente 
di buono in una guerra atomica. Se
condo i cinesi, " piccole " guerre d1 
liberazione nazionale sono state por· 
tate avanti, e continueranno a verifi. 
carsi, senza che si dia l'avvio ad 
una guerra mondiale, e man mano 
che Je piccole guerre verranno vinte 
dai popoli la grande guerra di\'en
terà meno probabile. 

Per quanto riguarda il loro legit· 
timo posto alle Nazioni Unite, a mio 
giudizio conviene molto meglio ai 
cinesi, in questo momento, ricevere 

il danno. Noi occ.1dental subiremo 
le conseguenze, se le NU si lasceran
no definitivamente irretire dagli in
controllati gesti della CIA, nelJ' Asia 
Sudorientale, e dalle pericolose pres
sioni esercitate per isolare la più 
\'asta ed in futuro la più grande d1 
tutte le nazioni. E' nel nostro inte· 
resse, non nel loro, che ogni persona 
dotata d1 ragione presti i propri 
sforzi a porre fine al non senso delle 
due Cine, a far luce sull'intera as
surda situazione e portare la Cina 
ad occupare un posto nel quale essa 
può legittimamente essere chiamata 
a dare il suo appoggio perché si 
ponga freno alla corsa agli arma
menti. 

Il fronte intf>rno 

Il Grande Balzo in avanti del 
1958 produsse molti effetti positivi 
- è fah.o dire che fu un fallimento. 
Ma è vero che condusse l'economia 
cinese in un difficile stato di squi
libri, in cui cadde dietro 1 colpi con
giunti della natura e di Krusciov, e 
perciò gli " anni amari " dal '59 al 
'61 costituirono una severissima 
rrova. Adesso questa prova è Stata 
superata. L'atmosfera in cui vivono 
oggi i cine:.i è di fiducia in se stessi 
e nei propri capi che li aiutarono 
fino in fondo. 

Pare, secondo tutte le storie che 
potei ascoltare, raccontate allegra
mente o borbottando, che durante 
quegli anni qualcuno dei cinesi pro
vò fame ma che non vi fu carestia· 
non ci fu inflazione, e, per quel che 
tutti hanno potuto constatare, non 
venne praticato il mercato nero. 
L'organizzazione delle Comuni agri-

cole, che venne creata nel 1958 con 
un'ondata di entusiasmo utopistico, 
è stata passata al vaglio e trasfor
mata in un sobrio, robusto e flessi
bile sistema produttivo. La mieti
tura quest'anno è andata bene, e le 
razioni alimentari sono abbondanti. 
Alcuni problemi di fondo lasciati 
insoluti dai tecnici sovietici richia· 
mati in patria sono stati risolti. La 
scena è pronta per un ritorno al
la scalata dell'espansione economica 
da cui gli anni amari scossero giù 
l'economia. 

In Cina c'è ora un quasi comple
to sistema di sicurezza sociale. Le 
Comuni offrono ai propri membri le 
" cinque Garanzie ": alimenti, ve
stiario, abitazione, cure mediche e 
spese per i funerali. L'educazione 
primaria è assicurata a tutti, e un 
ragazzo su sei così proclamano, va 
alle scuole superiori. 

Nulla potrebbe essere più as
surdo della leggenda, inventata da 
giornalisti americani ed ora ripresa 
dalla Russia, che le Comuni sgre
tolano il sistema familiare. Sta nelle 
città che nelle campagne, la strut
tura delle tre generazioni familiari, 
con i nonni che badano ai bambini 
mentre le giovani coppie sono al 
la\'oro, costituisce il nucleo della vi
ta economico-sociale. 

L'alto livello della moralità pub
blica, e della pubblica igiene, ha po
tuto resistere alla tensione degli an· 
ni difficili senza subire lacerazioni. 
L'atmo~fera che si respira è di sem
plicità e coraggiosa devozione ad 
una causa accettata da tutti. Se ci ri
fiutiamo di comprendere ciò, per
diamo certamente più noi che loro. 

JOAN ROBINSON 

Nuova Resistenza 
La sezione romana dell'Associazione giovanile N. R. ha dato vita 

ad w1 nuovo giornale la cui pubblicazione sarà mensile eù il cui nome 

~ Nuove: Resistenza. 

li giornale ha lo sc<>po di penetrare nell'ambiente giovanile e 

di diffondervi gli ideali di antifa;1clsmo e di democrazia propu~nati 

dall'associazione. 

11 primo numero reca la data di ottobre e contiene appunto un 

e:litc.·riale sui compiti di N. R. Fra gli articoli ne citiamo uno sul

l'incentro tra cattolici e marxisti ed un interessante servizio sulla 

situazione politico-economica dell'Angola. 
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J0~10 KE~YATTA <da Jeune Afrlque> 

IL KENYA ALLA VIGILIA DELL1 INDIPENDENZA 

I problemi di Kenyatta 
DI GIAMPAOLO CALCHI NOVATI 

NON è certo una coincidenza che 
gli ultimi possedimenti colo

niali della Gran Bretagna in Africa 
siano concentrati nelle regioni cen· 
tro orientali del continente: sono le 
regioni dove la penetrazione del
l'imperialismo si è caratterizzata per 
la vasta colonizzazione della terra 
e per lo sfruttamento diretto di in
genti ricche-ae minerarie. Se la de
colonizzazione è stata relativamente 
indolore nei territori dell'ovest, in 
cui gli interessi delle potenze occi
dentali erano d'ordine strategico e 
commerciale e potevano perciò ve
nire più facilmente tutelati anche 

dopo concessa la sovranità ad un 
governo africano, essa ha sollevato 
problemi più profondi nel Kenya e 
nella Federazione dell'Africa cen
trale, proponendo delle scelte che 
non dovrebbero consentire trasfor. 
mazioni o compromessi. Analoga· 
mente, la Francia non esitò a ri
conoscere affrettatamente i poteri 
sovrani alle colonie dell'Africa OC· 

cidentale e dell'Africa equatoriale, 
persino in assenza di un nazionali
smo militante, mentre era impegna· 
ta in una guerra ad oltranza in 
Algeria. 

Si spiega cosl come il Kenya, uno 

dci primi territori africani ad esse
re toccati dalla presa di coscienza 
anti imperialista (se non proprio 
nazionale), sia pervenuto con tanto 
ritardo all'obiettivo dell' indipen· 
denza. Nel Kenya abitano infatti 
circa 60.000 selllers europei, padro
ni pressochè esclusivi degli altipiani 
fertili, le cui posizioni di privilegio 
politico e soprattutto economico non 
possono ragionevolmente coesistere 
con un governo nazionale che vo
glia dare un senso e un contenuto 
sociale agli attributi della sovranità. 
Il Colonial Office e la comunità 
bianca residente sono ricorsi a tutti 
gli espedienti per contenere il na· 
scente nazionalismo kenyota e per 
mortificare le aspirazioni degli afri· 
cani, ma alla fine la realtà e la vo
lontà popolare hanno prevalso: il 
12 dicembre, il Kenya sarà indipen· 
dente e Jomo Kenyatta, l'uomo che 
ancora nel 1961 era in stato di pri
gionia per la condanna sublta co
me presunto capo della rivolta dei 
Mau Mau, sarà primo ministro. 

I ten tati\i 
del Colonia[ Office 

La proclamazione dell'indipen· 
denza non comporterà per il · Ke
nya - come non è stato del resto 
per moltissimi Stati emancipati dal 
colonialismo - la soluzione di tutti 
i suoi mali: è previsto, anzi, che 
alle normali difficoltà si aggiunge
ranno le conseguenze specifiche del 
lungo travaglio che ha preceduto 
questo evento, culminato sul piano 
costituzionale nella recente confe
renza di Londra ( 25 settembre -
19 ottobre ) fra il governo britan
nico e gli esponenti politici kenyoti. 
Come è sua consuetudine, la Gran 
Bretagna ha cercato, anche nel ca· 
so del Kenya, di imprimere alla 
decolonizzazione uno svolgimento 
rigorosamente costituzionale - at
traverso retti.fiche al sistema elet· 
torale, attraverso l'ampliamento gra
duale della rappresentanza africana 
negli organi pubblici, attraverso 
l'esercizio congiunto dei poteri -
allo scopo di coltivare l'equivoco di 
un « dialogo » nazionalista in luo
go della « lotta » nazionalista; Lon· 
dra non ha neppure mancato di 
inasprire le relazioni interne fra 
gli africani, valendosi della confu
sa composizione etnica e sfruttan· 
do il tradizionale senso di inf erio-



Il 

Il 

rità delle tribù pastorizie e semino
madi nei confronti della tribù più 
numerosa, contadina e fiera, i ki
kuyu, animatori della sollevazione 
detta dei Mau Mau. 

Appunto il precedente della ri
volta dei Mau Mau e la vocazio
ne nazionalista dei kikuyu sembra
no però avere in gran parte neu
tralizzato gli artifici impiegati dal 
Colonial Office prima per rifiut<1re 
l'indipendenza e poi per ridurla ad 
una formalità. Anche se nel loro 
cieco furore eversivo i Mau Mau 
richiamarono una mistica e riti del 
passato, tanto da degenerare in ec
cessi reazionari, la loro azione di 
massa contro l'usurpatore straniero 
e contro il violento spossessamento 
delle terre fertili che erano state 
delle loro tribù è stata un'esperien
za non sostituibile per la formazione 
di un impulso rivoluzionario nella 
popolazione del Kenya, sopravvis
suto alla repressione e sempre pre
sente nelle fasi successive della cam· 
pagna nazionalista come mezzo in
diretto di pressione. Simbolo ed in
sieme artefice del Kenya indipen
dente e libero. Jomo Kenyatta, c :r
tamente la figura più prestigiosa con 
Nkrumah di tutto il nazionalismo 
negro-africano, è stato il depositario 
dell'intransigenza popolare, facendo
sene interprete e garante presso le 
autorità coloniali. 

La vittoria 

di K enyatta 

Kenyatta si è presentato all'ulti
ma conferenza costituzionale, che 
doveva decidere l'assetto definitivo 
del paese, con la forza che gli deri
vava dall'imponente successo elet· 
torale del maggio scorso, di dimen

sioni assai superiori alla potenza 
numerica delle fedelissime tribù ki
kuyu e luo, malgrado una legge elet
torale compiacente per i suoi av
versari politici raccolti attorno alla 
Kenya A/rican Democratic Union 
( KADU) di Robert Ngala. Il dibllt
tito verteva sulla struttura dello St'l· 
to, che Kenyatta - nel nome del 
più ortodosso nazionalismo africano, 
che ha nell'integrazione nazionale 
il suo presupposto non ovviabile -
pretendeva accentrato e dotato di 
tutti i poteri per realizzare le ri
forme da cui la popolazione atten· 
de, dopo la fine dell'amministrazio· 

ne straniera, la fine delle discrimi

nazioni e delle sofferenze che essa 

ha rappresentato per loro. Al con

trario, la KADU, ispirandosi allo 

spirito frazionista e comunalistico 
proprio dci capi-tribù, incurante de

gli evidenti pericoli impliciti in un 

apparato statale privo di una vera 

autorità (sul Kenya ha pesato a 

lungo e non è ancora del tutto 
scongiurata l'ombra della « congo

lizzazione »), s1 è pronunciata per 

il regionalismo, ultima versione del

la battaglia di retroguardia condot

ta in Africa da tutte le forze legatl: 
al colonialismo. 

II Colonial Office a\ eva accolto 

nella Costituzione le richieste della 

KADU, istituendo sette regioni con 

ampi poteri in materia di agricol

tura, polizia, pubblica amministra

zione e finanze, cosl da rendere 

solo nominale il potere del governo 

centrale controllato dalla radicale 

Kenya A/rican Nat1011al Union 
(KANU) di Kenyatta e Tom Mboya. 

Dopo settimane di serrate discussio· 
ni, tuttavia, il governo britannico 

ha dovuto ammettere )'inso~tenib1-

lità delle tesi regionalistiche, re
spinte dalla maggioranza e destinate 

comunque ad essere disapplicate do

po l'indipendenza, ed ha consentito 

alla revisione della Costituzione: la 

polizia ed il servizio civile passano 

agli ordini del centro e un refe

rendum popolare (con una maggio
ranza di due terzi) potrà modificare 

i poteri delle assemblee regionali; 

restano ferme le norme relative ai 

diritti individuali e tribali, ai con

fini regionali ed alla composizione 
delle assemblee locali. Kenyatta si 

è impegnato a non procedere ad ul· 

teriori provvedimenti di centraliz· 

zazione se non in caso di « assoluta 
necessità » ed ha invitato tutti a 

lavorare concordemente per il fu. 
turo del Kenya, ma la KADU ha 
risposto disconoscendo i risultati 
della conferenza costituzionale e mi
nacciando la secessione delle pro
vince abitate dalle tribù soggette 
alla sua influenza. 

Il problema 

agrario 

I formalisti, e fra questi il Times, 
hanno espresso tutto il loro ram
marico per il comportamento tenu· 
to nell'occasione dal governo bri
tannico, che avrebbe tradito la pa· 
rola data, lasciando le tribù più de
boli in balla della paventata « dit· 
tatura kikuyu •. In realtà, l'espe
rienza africana è univoca nel dimo
strare che gli immensi problemi del
la ricostruzione statale non si conci
liano con le gelosie tribalistiche, le 
quali nascondono un attentato pre· 
ventivo all'unità nazionale ed all'at· 
tuazione delle riforme che debbono 
incidere negli istituti politico-socia
li e rovesciare il corso dell'epoca 
coloniale. Gli stessi coloni hanno 
abbandonato ormai la causa imper
sonata dalla KADU, dichiarandosi 
fiduciosi nell'opera di governo di 
Kenyatta, determinato dal canto suo 
a non cedere ai risentimenti per le 
persecuzioni subite ma anche a por
tare in fondo il suo programma che 
non potrà non venire presto in con
trasto con gli interessi dei bianchi. 
Perché per il Kenya la decolonizza
zione deve significare soprattutto 
nvoluzione agraria, riconsegnando 
ai contadini la terra che fu tolta 

loro dai settlers bianchi: e per i con
tadini kikuyu la terra ha un valore 

emotivo che esclude la possibilità 

di una rinuncia e che provocherebbe 

impensabili sconvolgimenti se la 
legittima aspettativa dovesse rima

nere delusa. 
G. CAT.CRI NOVATI 

Mondo Operaio 
Direttore: Francesco De Martino 
Condirettori: Gaetano Arfé e Antonio Giolitti 
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LETTERA DA PARIGI 

La tentazione corporativa 
DI LUCIANO BOLIS 

" N ON SONO cosl pazzo da impegnare il popolo 
francese in una competizione che non gl'inte

ressa, promuovendo una consultazione che darebbe 
soltanto una maggioranza di astenuti! ", ha risposto 
seccamente De Gaulle ad un collaboratore che gli do
mandava le sue intenzioni circa un'eventuale riforma 
dcl Senato. 

Tuttavia circola insistentemente la voce di un se
condo referendum costituzionale (dopo quello che, 
l'anno scorso, ha introdotto l'elezione a suffragio uni
versale e diretto del presidente della Repubblica), e 
vale quindi la pena di vedere un po' da vicino di 
cosa si tratta e in che consisterebbe il progetto, per 
non essere presi ancora una volta alla sprovvista, nel
l'ipotesi, tutt'altro che improbabile, che il capo dello 
Stato decida di tradurre improvvisamente il suo de
siderio in realtà. Non sarebbe infatti la prima volta 
che De Gaulle specula sulla sorpresa degli avversari, 
che hanno sempre bisogno di un certo tempo per 
organizzare un fronte comune. 

Nella Costituzione del 1875, il Senato francese 
appariva come un contentino offerto dai repubblicani 
ai duchi orlearusti, per indurli ad accettare in cambio 
il nuovo regime. La legittimità repubblicana era però 
sempre rappresentata dalJ'unica Camera eletta a suf
fragio universale e diretto - l'Assemblea Nazionale 
di rivoluzionaria memoria -, mentre il Senato rap
presentava piuttosto la selezione del censo e la ri
vincita degli interessi locali, per definizione più con
servatori delle istanze governative centrali. 

Dal 1946 al 1958, il Senato si è trovato addirit
tura retrocesso ad un ruolo poco più che consultivo, 
come testimonia lo stesso mutamento del suo nome 
tradizionale di Senato in quello di Consiglio della 
Repubblica. La riforma veniva però a tutto vantag
gio dell'altra Assemblea, ritenuta la sola veramente 
" popolare ", che ralf orzava cosl il proprio primato. 

Ma il 13 maggio De Gaulle torna al potere, e la 
nuova Costituzione, da lui ispirata e redatta in mas
sima parte dal suo uomo " di fiducia " Debré, risu
scita la vecchia formula del Senato, pur senza in
taccare la priorità dell'Assemblea, che può sempre 
deliberare in ultima istanza e senza appello, dopo due 
voti contrari dei senatori. 

Ora però De GauUe si rimangia tutto e lascia dif. 
fondere la voce - né confermata né smentita uffi
cialmente dall'Eliseo - che lui il Senato lo vuole 
sciogliere, o almeno riformare radicalmente, che è poi 
praticamente la stessa cosa. Cosl i " repubblicani " -
come si chiamano in Francia i democratici, almeno 
quelli di sinistra-, dopo avere guardato con sospetto 
per quasi un secolo alla vecchia istituzione, cara so
prattutto alla destra economica (che in Francia è an
cora quella della barbabietola e del vino), si appre
stano ora a difenderla strenuamente, facendone una 
questione di difesa della legalità democratica . 

• 

Ammettiamo che il voltafaccia, dalJe due parti, è 
stato brusco, ma per spiegarlo basta pensare a ciò che 
l'Assemblea e il Senato rappresentano oggi nell'equi
Jibrio delJo Stato francese. 

DalJe ultime elezioni politiche del novembre scor
so, 1' Assemblea Nazionale è uscita, come è noto, con 
una sicura maggioranza gollista. E' vero che l'UNR
UDT, da sola, non potrebbe governare, ma può farlo 
ugualmente grazie all'appoggio di una pattuglia mag
gioritaria di comodo: i repubblicani " indipendenti " 
dell'attuale ministro alle finanze, Giscard d'Estaing. 
Dispersa in mille rivoli diversi, che vanno dai comu
nisti filo-cinesi ai partigiani dell'OAS, l'opposizione 
non può giocarvi quindi che un ruolo di secondo pia
no, con poche soddisfazioni sostanziali e formali. 

Il Senato, invece, è ancora quello del '58, quan
do, all'indomani della vittoria di De Gaulle, il con
trasto tra fautori ed avversari del regime non era 
cosl netto come ora. Quindi l'opposizione dei vecchi 

(da Témo!gnage Chrétien> 

partiti vi si trova in maggioranza, grazie anche al pas
saggio, nelJe sue file, di elementi socialisti, radicali e 
democristiani che, al momento della loro elezione, 
avevano preso posizione per De Gaulle. Ecco perché 
i partiti di opposizione si sono schierati con estrema 
decisione in difesa del vecchio Senato, che resta or
mai la loro ultima cittadella. 

Ma fuori dalla prospettiva delJa lotta per il po
tere il problema della riforma del Senato resta tut
tavia aperto, e su di esso si appunta comunque l'at
tenzione della pubblicistica politica più spregiudicata 
e sganciata dalle tattiche contigenti: "il generale e 
Monnerville passeranno - ha scritto Duvergér su 
Le Monde - ma il problema del Senato resterà ". 

E a questo punto il discorso si sposta sul Consi
glio Economico, i cui pareri sono stati finora delibc-



ratamcnte e sistematicamente ignorati dal governo e 
dal Parlamento, e che dovrebbe secondo orientamenti 
abbastanza diffusi nel campo gollista prendere il po· 
sto del Senato. Contro questo disegno si oppone un 
vecchio ma tuttora efficace argomento liberale, secon
do il quale una camera composta da rappresentanti di 
gruppi professionali o categorie sociali sarebbe per 
la sua stessa struttura incapace di svolgere quella 
funzione mediatrice tra gli interessi contrastanti del 
paese che è propria di un Parlamento. A questo pro
posito anche l'esperienza del corporativismo bottaia
no dovrebbe avere insegnato qualcosa. 

Né l'ostacolo si supera introducendo un elemento 
di rappresentanza geografica nella seconda camera, che 
in questo caso oltre agli interessi delle diverse cate
gorie economiche dovrebbe rappresentare anche le 
comunità locali. Non si vede infatti come i due di
versi criteri di rappresentanza potrebbero coesistere 
in una stessa assemblea senza dar luogo a confusione 

Diario politico 

Studi sul fascismo 
LA QUESTIONE se il fascismo possa costituire 

un fenomeno storico " ricorrente " sarebbe mal
posta da un punto di vista crociano (che ignora 
" fenomeni " e ammette che gli eventi non si ripe· 
tano) ma significativa. invece, sulla china metodo
logica "dallo storicismo alla sociologia"; pronunzia
bile, anche, da un punto di vista di " marxismo come 
sociologia". Segnalerei, per lo sforzo di esattezza 
con cui iJ problema della " ricorrenza " è impostato, 
la tesi su Antonio Gramsci, presso la Scuola di Eco
nomia cli Londra ( LSE), di Quintin Hoare. Un 
estratto è pubblicato nel numero 20 della "New 
Left Review ", sotto il titolo, appunto, "Che cosa 
~ il fascismo? ". 

Hoare individua correttamente la congiuntura so· 
ciologica che condiziona il fascismo storicamente co
nosciuto, e la sua possibile ricorrenza. Non sempli
cemente iJ confluire di piccola borghesia e grande 
capitale; ma, all'origine, l'effetto di un movimento 
" verso " il socialismo, che scuotendo un certo edi
ficio economico-sociale, minaccia (anche se non pro
duce} un collasso del sistema. In questo senso, le 
forze socialiste debbono temere sempre, mentre si 
mettono in moto. un fascismo e questa è la regola 
della ricorrenza. Hoare individua anche bene le ri
percussioni della sfera soggettiva (lo spirito d'ordine 
che diventa spirito di gang) con una maestria che 
non è dei marxisti scolastici, sempre più intenti a 
operare sul terreno, cosl più sicuramente dissodato, 
della sfera oggettiva. 

Solo assumendo come valida la tesi di Hoare 

e doppioni di dubbia utilità e di ancor più dubbia 
natura, se si pensa che a questo sistema misto di rap
presentanza professionale e territoriale hanno fatto 
ricorso i regimi di Pétain, di Franco e di Salazar. Dif. 
ficile quindi, anche al di là delle ragioni tattiche con
tigenti, per l'opposizione democratica accettare la so
stituzione del Senato con un Consiglio Economico co
munque riformato. Molto più seria sarebbe a questo 
punto la pura e semplice abolizione della seconda ca
mera. Ma si comprende che una misura del genere 
difficilmente in questo momento potrebbe essere di
scussa e varata con il necessario distacco dalle que
stioni di tattica contigente, e si capisce pertanto tutta 
la diffidenza dell'opposizione democratica verso le ri
forme costituzionali che, dall'avvento di De Gaulle 
in poi, sono state sempre pretesto e strumento per 
nuovi giri di vite sulle libertà democratiche. 

LUCIANO BOLIS 

(di un fascismo non come filiazione, ma come rea· 
zione a un movimento di socialismo}, può anche 
avere senso considerare in Mussolini stesso la " pie
ga " da un marxismo giovanile al nazionalfascismo. 
Ma c'è stato davvero un marxismo giovanile di Mus
solini? Luciano della Tana ( " Mussolini massima
lista ", ed. Guanda) sostanzialmente lo nega, accet
tando quella che fu già, nel primo anteguerra, la 
tesi di Claudio Treves. 

Invece accetta un giovanile, ineccepibile marxi
smo di Mussolini Ernst Noi te (" Der Faschismus in 
seiner Epoche", Monaco, Piper, 1963 ), in un libro 
che bisogna comunque leggere, tanto è "provocante", 
non come giustificazione post mortem, ma come con
siderazione puramente - e pericolosamente - ideo
logico-politica, sovrastrutturale, del fascismo in Fran
cia, Italia e Germania. Per Nolte (che ammette però 
la totale ignoranza, in Mussolini, della filosofia di 
Marx; e che afferma, in tutto arbitrio, come per 
Mussolini volontarismo e vitalismo avessero funzione 
di pensiero dialettico) ogni acquisizione ideologica 
non marxista (Nietzsche, Sorel, Bergson, il blanqui
smo) vale in Mussolini giovane, al più, come "amar
xismo ", mai come contraddizione col marxismo. Per 
spiegare poi il passaggio al fascismo, Nolte è però 
costretto a parlare di una " resa " di Mussolini al na
zionalismo, di una sua abdicazione alla coerenza. 

La tesi non persuade, e mi sembra che iJ vizio 
d'origine consista nel considerare, all'estremo, il fa
scismo come una rivolta " interna " al marxismo. 
Invece " quel " marxismo giovanile del duce an
drebbe già esaminato, nel suo clamoroso massima
lismo, come un riflesso di atteggiamenti tipici di 
una morale borghese in una recluta socialista, un 
"fascismo ante litteram ", un tradimento potenziale, 
quindi, già manovrato all'origine dalla cultura del 
superuomo, in un Mussolini criticamente inerme. In 
questo senso, il passaggio di lui alla impostazione 
fascista non meraviglia, non è un tradimento al mar
xismo, ma il comportamento conseguente di un in
trinseco pseudo-marxismo. In fondo, il movimento 
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operaio italiano ha sempre " capito " cosl: nessuno 
qui ha mai pianto sul suo passaggio alla parte avversa. 

Il libro di Nolte resta però (e lo dice l'insidia 
di una discussione di questo genere) uno dei lavori 
più stimolanti da leggere sul fascismo. La tesi di 
fondo è quella del fascismo come la lotta contro la 
trascendenza, contro " libertà di infinito " ( "Freiheit 
zum Unendlichen ") propria della coscienza indivi
duale europea. Menzogna facilmente disarticolabile 
per un 'analisi culturale, il fascismo era però " non 
mentito ", come volontà di espansione e sopravvi
venza di vasti strati - i più frustrati dalla guerra -
della Francia, dell'Italia e della Germania. Se la III 
Repubblica non ha ceduto dinanzi a Maurras, è stato 
solo perché anche la III Repubblica " voleva " vi
vere. Nolte coltiva palesemente uno storicismo vo
lontaristico, che è indubbiamente - nel suo radicale 
aclassismo - una posizione della cultura di destra. 
Ma di fronte all'aridità della corrente interpretazio
ne comunista, ferma ai termini di Gramsci (il fasci
smo fu una falsa rivoluzione perché non intaccò la 
proprietà privata, anzi ne fu sostenuta) ma cosl pri
va di sfumature nella analisi sovrastrutturale, le po
sizioni di questo tipo meritano di essere conosciute 
come reagenti. Il libro è di 650 pagine, fitte fitte: 
una tesi di dottorato a Monaco. Occorre un editore 
rolenteroso per farlo conoscere in Italia. 

A che punto 
• siamo con 

la denazificazione 
N EI « Frankfurter Beitraege fi.ir Soziologie », volu-

me I, a cura di Theodor Adorno e Walter Dirks, 
quest'ultimo ha presentato a pp. 445 e seguenti un 
esame delle « Conseguenze della denazificazione », che 
fà riflettere. Composta otto anni or sono, resta attuale 
al momento in cui il Cancelliere Adenauer lascia un 
apparato statale, una magistratura, una diplomazia, 
un ministero dell'Interno, cosl poco denazificati. 

Scrive Dirks che gli effetti esterni della denazifi
cazione furono minimi, « senza alcuna influenza sul 
personale della dirigenza burocratica e imprendito
riale ,., anche se si deve riconoscere un certo stra· 
scico nella coscienza di coloro che si sono trovati toc
cati da quella procedura. La denazificazione non ha 
avuto in Germania aspetti punitivi, ed è stata ben 
presto abbandonata o condonata in ciascuna delle tre 
zone d'occupazione della Germania occidentale, nei 
primi anni del dopoguerra. Ma valeva la pena sapere 
che cosa ne pensassero i tedeschi, e il sociologo Dirks 
fece altrove un sondaggio, in più comuni di quella che 
era stata la Trizona. 

Ora su 176 persone sondate, solo sette dissero di 
accettare la denazificazione come un fatto positivo. 
« La denazif icazione non ha lasciato tracce visibili 
nè nei comuni, nè nelle coscienze dei singoli che vi 
sono passati: possono aver mutato, a causa sua, occu
pazione o stato sociale; ma pochi soltanto sono stati 
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toccati da essa nella loro esistenza personale; quasi nes
suno ne ammette un significato rieducativo. Spesso la 
denazificazione viene ricusata non tanto come castigo, 
quanto come presunta riaccensione di simpatie per i 
denazificati; ma soprattutto, si pensa che troppi siano 
stati colpiti da quel processo: è l'opinione generale di 
denazificati, di antinazisti, di neutri, di magistrati ». 

Fornicazioni abituali 
QUANDO Romolo Murri propose una collabora-

zione stabile, strutturale tra socialismo e demo
crazia cristiana, Turati rispose: "Fornicazioni abituali, 
no: solo il pensarle possibili è peccato mortale. 
Noi siamo i primogeniti del diavolo, ossia del libero 
esame, e portiamo nostro padre sugli omeri ovunque 
ci rivolgiamo; in cielo e in terra; al di là e al di qua; 
nel pensiero e nell'officina. E' un diavolo: perciò 
pericoloso è scatenarlo ". La lettera di Turati è pub
blicata nella "Civiltà cattolica" dell'ottobre 1905. 
C'è oggi una linea ideale da Lombardi (nella dire
zione PSI) e Lussu (in sdegnoso ritiro), che pare 
rappresenti ancora agli occhi della democrazia cri
stiana quel " diavolo ". Il diavolo Turati, dopo tutto; 
il mite, il riformista Turati. 

La lettera è citata a pag. 172, nota, di "Cultura 
e riforma religiosa nella storia del modernismo", di 
Michele Ranchetti (Einaudi, 1963), un esemplare 
quasi unico di storiografia " laica " dei movimenti 
religiosi, condotti con una mentalità storicistica, ar· 
ricchita da una continua sollecitudine sociologica di
retta a cogliere i rapporti tra le categorie del sacro, 
del mondano, dell'autorità, della temporalità in una 
esperienza che non riguardò solo alcune figure di 
altissimo rilievo, ma costitul il " tessuto " di una 
"sezione", neppur oggi esaurita, della coscienza cat· 
tolica europea. Sull'Italia è uscita una recensione 
assai favorevole al libro del Ranchetti; vi si lamen
ta solo che ricerche di questo genere non si fac
ciano spesso in campo cattolico, e si lascino alla 
cultura laica. Ci permettiamo l'apprezzamento op
posto: che lo storicismo in Italia abbia reso raris
sime ricerche storiche di questo interesse e di questa 
complessità, sul confine più contrastato tra " spirito 
soggettivo " e " spirito oggettivo ". 

SERGIO ANGELI 

FILMCRITICA 
Dir ettore: EDOARDO BRUNO 

Nel f~fcolo n. 131: 

.. Razionalità e coerenza stilistica de "Il processo" 
di Welles • di EDOARDO BRUNO; .. Il cinema
verità: raitioni e pericoli di una moda.. di AR
MANDO PLEBE: .. Evoluzione filmica di Francesco 
Rosi.. di STEf'AN'O RONCORONI; .. "Hatari! .. 
commedia-avventura di Hawks.. di ADRIANO 
APRA'; .. Venezia 1963: Una Mostra piena di idee .. 
di ETTORE ZOCARO e STEFANO RONCORONI; 
•Al di là dcl silenzio• d1 ARTHUR PENN. 



l' ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA 

Noi e gli altri 
L'organizzazione scientifica in Italia esiste solo sulla carta: abbiamo 
uu complesso di strutture rese asfittiche dalla carenza di uomini e 
di mezzi. E ciò è tanto più grave, se si considera l'enorme distanza 

che ci divide dai paesi più evoluti in questo settore 

DI CARLO ARNAUDI 

L O SPIRITO naturalistico - il desiderio disin-
teressato di conoscenza - ha caratterizzato 

il sorgere della ricerca scientifica in Europa e 
i suoi sviluppi successivi. Dalle prime Accade
mie e Università rinascimentali ad oggi, la scien
za europea ha mantenuto questo spirito di 
indipendenza da ogni concetto applicativo. Le 
ricerche disinteressate o ricerche pure - che 
si usa definire oggi ricerche di base, gli studi 
cioè che indagano le leggi naturali per puro 
spirito di conoscenza del vero - sono state sem
pre prevalenti nelle vecchie università europee 
e gli sperimentatori mentre si sono via via sem
pre più staccati dai filosofi non si sono peraltro 
lasciati assorbire dai tecnologi anche se la loro 
opera prima o poi è stata utilizzata sul piano 
applicativo. 

L'applica::ionP industriale 

La scienza nord-americana e quella sovietica 
sono figlie della scienza europea e ne hanno con
diviso le caratteristiche fino al primo dopoguerra 
che segna COn la Rivoluzione di ottobre la nascita 
della scienza sovietica e negli USA l'organizza
zione autonoma di una scienza americana. 
Apertamente da parte dei sovietici, in modo 
meno esplicito da parte dei nord-americani, si 
ruppe in quegli anni una tradizione internazio
nalistica della scienza. (E' noto che in epoca 
stalinista le riviste scientifiche sovietiche non 
potevano pubblicare riassunti delle loro memo
rie in lingue europee e che nelle Repubbliche 
popolari i laboratori scientifici non potevano 
più ricevere le riviste dell'Europa occidentale); 
e in non pochi casi si ebbe a deplorare il sorgere 
nei due grandi Paesi di una sorta di naziona
lismo scientifico, talvolta piuttosto ingenuo, che 
portava a rifare il cammino già percorso dagli 
europei o a riscoprire fenomeni già ben noti ai 
nostri studiosi. 

La fine dello stalinismo nell'URSS ed i mag
gion contatti degli USA con l'Europa realizzati 

negli ultimi decenni sembrano favorire nuova
mente una maggiore circolazione delle idee 
anche nel campo scientifico ed il ripristinarsi 
dell'internazionalismo che era stato una delle 
caratteristiche dell'Ottocento. 

La moderna organizzazione scientifica nord
americana coincide, come si è detto, con-la prima 
guerra mondiale e va posta in relazione al gi
gantesco sforzo affrontato dagli americani per 
fini bellici. Tutti i settori della scienza speri
mentale, nessuno escluso, sono stati coinvolti dai 
problemi bellici: da quello riguardante le armi, 
agli esplosivi, ai gas venefici, alle tecnologie 
applicate all'aviazione e alla marina, fino ai 
problemi sanitari ed a quelli complessissimi 
dell'alimentazione. Credo si possa affermare 
pertanto che l'organizzazione della ricerca scien
tifica nord-americana sia sorta in funzione di 
scienza applicata. Assolti i compiti di guerra, è 
stata volta alla risoluzione degli innumerevoli 
problemi della riconversione industriale e quindi 
alle esigenze di una economia basata sui massimi 
consumi. 

La ricerca applicata o tecnologica e la con
seguente applicazione industriale utilizzano con 
estrema celerità il patrimonio che giorno per 
giorno viene accantonato per opera delle ricerche 
di base, e ben presto gli americani si sono avve
duti della necessità di provvedere e mantenere 
attivo e ricco tale patrimonio. Così l'organizza
zione della ricerca scientifica americana si pone 
oggi il problema di quale sia l'ottimo del riparto 
della spesa che deve attuarsi tra ricerca pura e 
ricerca tecnologica e quale debba essere l'am
montare totale rispetto al reddito nazionale. 
E' noto che nel 1959 la spesa per la ricerca negli 
USA era del 2,58% del reddito lordo nazionale e 
che negli anni seguenti l'aumento di tale percen
tuale è stato tale da superare molte volte in 
percentuale quello dell'incremento del reddito 
nazionale verificatosi negli stessi anni. 

Questo imponente e prodigioso processo di 
sviluppo della ricerca scientifica di base ed ap
plicata negli USA, che trova del resto il suo 
perfetto parallelo nell'URSS, pone già fin da 
ora gli uomini di governo e gli economisti ame-



ricani dì fronte al problema di neqmllbrare la 
gigantesca macchina della ricerca scientifica che 
lasciata a sè continuamente propone nuove ap
plicazioni tecnologiche in contrasto talvolta con 
le possibilità ed economicità dell'espansione pro
duttiva. 

Questi problemi certamente non affannano 
la mente dei dirigenti politici italiani, i quali 
debbono ancora risolvere il ben più grave que
sito di recuperare e portare a sviluppo quanto 
di vitale è ancora nella scienza sperimentale 
italiana. e di realizzare un'organizzazione sem
plice, economica e valida a garantire una pronta 
ripresa della ricerca scientifica e delle sue appli
cazioni tecnologiche. 

Srie11:::.a e l<'cnologia in ù RSS 

L'organizzazione della ricerca in USA si ap
poggia sulle università pubbliche e private, su 
istituti politecnici, laboratori specializzati pub
blici e privati. Centro dell'organizzazic ne è il 
Consulente scientifico del Presidente Federale. 
Il Consulente è contemporaneamente presidente 
del Comitato consultivo del Presidente federale 
e del Comitato federale per la scienza e la 
tecnologia. Il primo organismo è costituito esclu
sivamente da tecnici e scienziati il secondo da 
politici. I due organismi, sotto la guida della 
stessa persona, operano indipendentemente fra 
loro ma in stretta collaborazione. 

L'organizzazione sovietica è partita dalle vec
chie università e dall'Accademia delle Scienze 
fondata nel '700. La ricerca scientifica ebbe 
immediatamente con la Rivoluzione un ricono
scimento morale, mezzi di studio e privilegi 
diversi a causa del fatto che il marxismo come 
ideologia non poteva non incrementare e valo
rizzare tutte le scienze, in particolare quelle 
sperimentali. Non appena lo Stato sovietico 
dovette affrontare i colossali problemi della 
produzione pianificata, la scienza apparve in 
tutta la sua decisiva importanza come strumento 
essenziale per l'espansione produttiva del Paese. 

Lo sviluppo scientifico dell'URSS ha avuto 
indubbiamente nçtevoli successi, specialmente 
in taluni settori, ma ha sofferto, come ad esem
pio nel campo agrobiologico, delle penose battute 
d'arresto, le cui conseguenze non sono ancora a 
tutt'oggi superate, particolarmente in quei set
tori ove la ricerca sperimentale è stata forzata 
entro schemi preordinati da un dogmatismo 
estraneo alle stesse dottrine marxiste. (E' noto 
come solo recentemente il Comitato centrale del 
PCUS si sia riconosciuto incompetente a diri
mere polemiche concernenti questioni scientifi
che e mediche). 

L'URSS utilizzò e sviluppò con mezzi impo
nenti le università e l'antica Accademia delle 
scienze, la quale per parte sua mantenne fino 
al suo trasferimento a Mosca un certo grado di 

indipendenza nell'indirizzo scientifico. Con il 
1934 essa entrò quale uno dei principali organi 
dello Stato nell'ambito delle attività politiche e 
produttivistiche del Paese. L'Accademia si dif
ferenziò nettamente dalle similari accademie 
europee. Non soltanto assolse al compito di pro
grammare e dirigere tutta l'attività scientifica 
e tecnologica sovietica nell'ambito della politica 
del " Piano » ma disp se e dispone essa stessa 
di tutta una serie di Istituti di ricerche assoluta
mente autonomi dalle università. Accanto al
l'Accademia delle Scienze operano l'Accademia 
di medicina e l'Accademia d'Agricoltura con 
istituti ed organismi scientifici particolari. L'at
tività imponente di questi organismi scientifici 
non è stata scevra da inconvenienti organizza
tivi in relazione all'esistenza di laboratori di 
ricerca dipendenti da singoli ministeri tecnici. 
Non sempre è stata evitata l'esistenza di dop
pioni, mentre l'insufficiente coordinamento non 
ha permesso di raggiungere il massimo del 
rendimento. Anche nell'URSS ad un certo mo
mento è apparsa evidente la sfasatura fra la 
produzione scientifica di base e quella tecnolo~ 
gica. La pressione degli organi politici e dei 
ministeri a favore della ricerca tecnologica ha 
determinato la crisi dell'equilibrio indispensabile 
al progresso generale, sicchè nel 1961 si è 
avuta una nuova riorganizzazione della ricerca 
scientifica sovietica. Alcune funzioni dell'Acca
demia sono state devolute ai ministeri tecnici 
mentre ad essa vennero conferite più impegna
tive responsabilità nel campo della ricerca di 
base. 

L n 'organi:::.::;az1011t• di carta 

Riconosciuto ufficialmente il principio che 
la scienza pura deve avere un ritmo di sviluppo 
superiore a quello della tecnologia, a guidar~ 
la politica della ricerca scientifica dal 1961 e 
stato costituito il Comitato statale del Consiglio 
dei Ministri dell'URSS con compiti di coordina
mento e con poteri amplissimi. 

Sono adunque le esigenze stesse connaturate 
con il complesso culturale e direi con le necessità 
manuali caratteristiche della ricerca scientifica 
sperimentale, che in due ambienti politicamente 
così diversi ma entrambi caratterizzati da forte 
espansione produttiva, hanno comandato l'ado
zione di provvedimenti similari affinchè la 
spesa per la ricerca dia il massimo rendimento 
sul piano scientifico e su quello economico. 

Sarebbe ora interessante analizzare la situa
zione italiana, ove soltanto negli ultimi due o 
tre anni la classe dirigente si è resa conto della 
duplice funzione culturale e sociale della ricerca 
scientifica. Sulla carta si può descrivere una 
organizzazione che sembrerebbe analoga a quella 
americana e a quella sovietica: Università ove 
si coltiva prevalentemente la ricerca di base; 



istituzioni di stimolo e diffusione di informazione 
come le veccni(• Accademie; Enti promotori 
direttamente di r:cerca quale il CNEN ed il 
CNR; lab ratori sperimentali dei ministeri tec
nici ed infine ente coordinatore come ìl C~R. 
Una recen<e legge (:! marzo 1963. n. 283) non 
ancora collaudata nella sua \'alid ità operath·a 
pre\·ede un Comitato d1 m:nistri. fra i quali il 
mini .... ti o per il C:::ordinamento della Ricerca 
scientifica. che insieme al presidente del CNR 
elaborn la politica della ricerca e la collega con 
quella della programmazione Si tratta di orga
nizzazione schematica. sulla carta come si è 
detto, perchè le strutture essenziali si trovano 
da tempo in condizioni asfittiche per mancanza 
di mezzi e per estrema carenza di uomini. Ab
biamo un insieme di strutture che attendono di 
essere messe in moto da una precisa consape
volezza e ferma volontà politica. condizioni che 
vi è ragione di temere non siano ancora matu
rate nella coscienza della classe dirigente ita
liana. 

RirPrcn .t;C1N1t1firn P flrOJ(rnmma::.umP 

A parte alcune stranezze della citata legge, 
quale l'immissione del CNR dei cultori delle 
scienze giuridiche. filosofiche e letterarie che 
non si vede come possano utilmente e sollecita
mente dare un contributo alla programmazione 
tecnologica. il punto debole della legge è sicu
ramente costituito dalle norme che dovrebbero 
consentire una \'isione complessi\'a della ricerca 
scientifica nazionale, o\·unque essa si svolga. per 
poter giungere ad operare scelte in relazione 
alla politica di programmazione. Come è possi
bile con tre o quattro riunioni all'anno del Co
mitato dei ministri e con una relazione annuale 
del Presidente del Consiglio nazionale delle 
ricerchP, offrire al Ministero del Bilancio una 
informazione che non sia estremamente vaga 
o nel migliore dei casi in ritardo sugli eventi 
economici? 

Non è consentito in un bre\'e scritto delineare 
delle possibili soluzioni ma è opportuno prospet
tarne la necessità. Questo compito de\'e in ogni 
caso \•enire assolto sul piano tecnico-politico ed 
in guisa tale che pur rjspettando le singole com
petenze e le ragionevoli autonomie sia possibile 
registrare giorno per giorno le t'ariazioni della 
situazionl' della ricerca scientifica nazionale 
ponendola di tempo in tempo a confronto con le 
analoghe situazioni nei paesi della CEE e dei 
principali paesi del mondo. 

Diverse soluzioni possono essere avanzate, 
l'importante è che il coordinamento della ricerca 
in un paese come il nostro, do\'e se ne realizza 
tanto poca, sia attuato nel migliore dei modi 
anche per contribuire indirettamente a riguada
gnare il già troppo tempo perduto. 

CARLO ARNAUDI 

Gli «anni difficili» del Risorgi
mento in una penetrante inter
pretazione storica. 

Rosario Romeo 
Dal Piemonte sabaudo 
all'Italia liberale 

Una ricostruzione imparziale del
la vicenda politica e intellettuale 
di Gaetano Salvemini. 

Massimo L. Salvadori 
Gaetano Salvemini 
• Piccoli Bibliotta Einaudi• pp. 264 L. 1000 

L'esposizione piu completa delle 
idee e dei programmi della sini
stra radicale e democratica fran
cese. 

Pi rre Mendès France 
La r pubblica moderna 
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LA CRISI DELLA GIUSTIZIA 

Il giudice robot 
DI ANTONIO E. GRANELLI 

QUA~['t') avviene di discutere della grave crisi che 
travaglia l'amministrazione della giustizia, non 

manca mai la boutade di chi invoca l'invenzione cL 
una macchina elettronica capace di inquadrare le 
fattispecie giuridiche applicando le norme di legge 
ai singoli casi. Si immaginano, istallati nelle aule giudi
ziarie in luogo dei giudici togati, questi prodigiosi 
,obot giusdicenti; narra mihi /actum et dabo tibi jus: 
si introduce una scheda perforata e la macchina sputa 
subito la sentenza già redatta, rigorosamente motivata 
e bell'e pronta fer la spedizione. Pensate quanti van
taggi rispetto a sistema del giudice-uomo: maggiore 
speditezza dcl processo, assoluta obbiettività del giu
dizio, elimina1:ionc dei gravami ( poichè, essendo le 
macchine costruite in serie, non potrebbero andare 
l'una rispetto all'altra in contrario avviso), uniformi· 
tà della giurisprudenza, riduzione delle spese di 
giustizia. 

Anche in questi dwert1ssements avveniristici c'è 
un fondo di serietà: l'aspirazione al giudice-robot, in
fatti, pur considcrnta nei limiti di uno scanzonato pa· 
radosso, non manca di assumere un valore paradigma· 
tico rispetto a taluni presupposti effettivamente dif. 
fu~i. Non si ode affermare di frequente che il giudice 
de\·e prescindere dai propri sentimenti, dalle proprie 
convinzioni, dalle esperienze personali, dalla propria 
Weltanschauung? Non si ritiene forse comunemente 
che il giudice debba « spogliarsi della propria uma
nità» prima di vestire la toga? E non indica forse, tut· 
to questo, l'accettazione di un sistema di principi dei 
quali il robot costituisce la reductio ad abmrdum? 

Questa concezione meccanicistica dell'attività giu
diziale non costituisce un momento isolato od isola
bile dal contesto della problematica generale del diritto, 
della sua natura, delle sue funzioni, dei suoi rapporti 
con altri settori della vita sociale. Ciò consente di indi
viduare, nella « crisi della giustizia », un problema 
di portata assai più ampia che trascende i singoli aspetti 
tecnici della questione (organici, retribuzioni, carriere, 
uffici, ecc.) per investire le strutture giuridico- istitu· 
zionali nel loro complesso. Giustamente si rileva, 
quindi, che la erbi della magistratura echeggia a sua 
volta la crisi dello Stato onde le singole e pur neces-
5arie riforme settoriali non approderebbero ad una 
soluzione integrale del problema, qualora si preten· 
desse di attuarle prescindendo da una completa e 
moderna rivalutazione della funzione del giudice nei 
suoi stessi principi fondamentali. 

Qui risiede, a nostro avviso, il primo nodo da 
sciogliere. La conce-Lione attuale della garanzia giu
risdizionale, quale è dato evincere dalla stessa disci
plina legislntiva della materia( codici di procedura, 
norme sull'ordinamento giudiziario, ecc.), è tuttora 
ancorata all'antico modello del giudice disumanizza
to, etre inanimé cui non è dato moderare nè la propria 
forza nè il proprio rigore, secondo la plastica immagi· 

ne del Montesquieu. Che questa concezione, come 
quella del rigido parallelismo dei Ire poteri che ne 
costituisce del resto la logica promessa, abbia avuto sul 
terreno storico indiscusse giustificazioni ed abbia anche 
contribuito validamente all'evoluzione del pensiero 
giuridico, è ovvio: ciò non toglie, tuttavia, ch'essa ap· 
paia oggi largamente superata e incapace di esprimere 
strutture organizzative adeguate alle esigenze contem· 
poranee. 

All'origine di questo atteggiamento, che potremmo 
denominare determinismo interpretativo, sta l'esaspe· 
rata nozione positivistico-formalistica del diritto, ed 
il conseguente relegamento della realtà sociale nel lim· 
bo del metagiuridico, che tanta parte ebbero nel de
cadimento del diritto come valore culturale. 

Il vizio d'origine risiede nell'intendere la norma 
giuridica come una proposizione univoca, riconduci· 
bile ad un solo vero significato che l'interprete deve 
soltanto chiarire, o meglio « scoprire » con rigore lo· 
gico- deduttivo. La norma giuridica, invece, al pari 
di ogni proposizione esprimente giudizi di \•alore, non 
!li presenta quasi mai con un significato incontroverti· 
bile: al contrario, presenta un margine di opinabilità 
tanto più ampio quanto più marcati ne sono i carat· 
teri di generalità e di astrattena. Essa, pertanto, im
plica una più o meno vasta classe di conseguenze in 
relazione ai diversi possibili significati, tanto più nu· 
merosi quanto più pregnante è il contenuto della nor
ma, la cui lettera costituisce non una direttiva, ma 
soltanto un limite alla libera attività dell'interprete. 
Nell'ambito di questa gamma di possibili interpreta· 
zioni, il giudice non può che operare una propria 
scelta creativa, assumendo, nella classe delle possibili 
soluzioni, quella che gli appare valida in base ad un 
certo criterio di pre/eribilità: criterio che non può 
essere, a questo punto, logico-deduttivo, ma riflette 
al contrario gli orientamenti ideologici, culturali e 
politici dell'interprete-giudice. Ciò è del resto generai· 
mente ammesso dai più acuti fra gli stessi formalisti, 
i quali tuttavia finiscono col negare al momento crea· 
tivo ogni rilevanza giuridica. 

La reazione al formalismo giuridico, mise in crisi 
la concezione sillogistica dell'attività giusdicente, e 
riabilitò l'aspetto creativo e non necessitato. Questa 
nuova definizione dell'attivit~ giurisdizionale ebbe le 
sue prime formulazioni nel pensiero anglosassone e 
venne modellandosi sull'e)perienza della common /aw: 
e non ha mancato di intluenzare da ultimo, e in modo 
decisivo, le dottrine giuridiche europee. Nella misu· 
ra in cui tale concezione si viene affermando adattan· 
dosi all'ambiente dei diritti codificati, la giurispru· 
denza vi riacquista il ruolo di promozione dello S\'i· 
luppo giuridico-sociale che le fu in altri tempi pacifica· 
mente riconosciuto: basti pensare ai prudentes, i cui 
responsa ebbero tanta parte nell'evoluzione del diritto 
quiritario verso le più miti forme dcl diritto cristiano· 



giustinianeo, oppure ai doctores dell'età di mezzo, che 
con le loro decisioni dischiusero gradualmente i primi
tivi schemi germanici del diritto feudale ai principi 
universali dello jus commune. 

Come sempre nei momenti storici che segnano va
ste modificazioni strutturali e sociali, l'organizzazione 
della giustizia in Italia <.i trO\'a oggi ad un bivio. O il 
definitivo isterilimento in una attività di consen·a
zione non più soltanto giuridica ma anche politica, 
oppure l'assunzione di un ruolo attivo ed evolutivo 
che, sulla base dci principi costituzionali, concorra alla 
edificazione di un ordinamento moderno e democratico. 
In ciò risiede, appunto, la crisi della giustizia, intcs.t 
nel suo significato etimologico, come momento storico 
di transizione da uno ad altro sistema di valori, come 
contrapposizione, in termini giuridici, dello jus con
Jitum allo jus condendum Da un lato la vigente di
sciplina del processo e della giurisdizione, ispirata alla 
tradizione del formalismo giuridico, dall'altro le esi
genze nuove della società contemporanea. 

Una impostazione soddisfacente del problema -
quale sarebbe auspicabile venisse adottata in sede di 
riforma dci codici - deve prendere le mosse da una 
minuziosa analisi della funzione del giudice, dei mo· 
menti attraverso i quali viene formandosi il suo con· 
vincimento, degli inAussi che i rapporti sociali e le 
componenti storiche esercitano su tale procedimento 
c.-reativo, dei limiti entro cui questi influssi possono e 
de\'ono e!>ercitar:.i. 

• 

Servi clella legge ? 

La que~tione non è priva di rilie\'O, perchè appa· 
re strettamente legata al problema dell'interpretazione 
dell'art. 101 Cost., il quale, completando il contenuto 
dell'art. 104 consacrante l'indipendenza della magi· 
i.tratura nel suo complesso, stabilisce il principio dells 
indipendenza del giudice uti sinfl,ulus, o meglio della 
sua dipendenza dalla sola legfl,e. Quale significato dob· 
biamo attribuire all'affermazione che i giudici « sono 
soggetti soltanto alla legge»? 

Se è chiaro il senso letterale delle parole, non al· 
trettanto è la loro portata. Come la maggior parte 
dei precetti costirulionali, infatti, l'art. 101 contiene 
un prof!.ramma di lavoro per il legislatore ordinario, 
suscettibile di diverse soluzioni a seconda dei diffe· 
remi orientamenti politico-legi!>lativi. Nel quadro del· 
!a teoria formalistica. il principio viene per lo più 
tnterprctaro nel senso che il giudice, nell'esercizio del· 
la sua funzione, debba essere posto al riparo non solo 
da e\'entuali pre sioni degli altri poteri, anche dalle 
sollecitazioni del metagiuridico, della propria ideologie 
e della personale e~pcrienza. 

In que!>tO !>enso, bi!;ognerebbe riconoscere, nel 
giudice come in ogni uomo, un complesso di categorìe 
logiche identiche per tutti e preesistenti alle perso
nali esperienze di ciascuno. Solo così, infatti. si può 
pensare che l'incontro fra l'intelletto del giudice e 1a 
legge avvenga al di fuori dei condizionamenti storico
sociali, senza il tramite costituito daHa W eltan
schauung individuale. Ma come è possibile, oggi, con
siderare 1a coscienza di un uomo come un dato dcl 

problema, mentre, in realtà, ne costituisce la più grave 
incognita? 

Ciò non significa, ovviamente, che si debba negare 
alla decisione del giudice qualsiasi carattere di obbiet
tivirà: si tr,ma, solranto, di considerare l'obiettività 
dcl diritto non come il risultato di una operazione 
condotta more geometrico, ma come il prodotto di 
un più delicato proces~o psicologico ed intellettuale 
sulla cui natura porrebbe forse gettare una luce no~ 
indifferente la domina smirhiana della simpatia, come 
dottrina idonea a fonda re su di una base relath-amen
te obbietth·a la teoria dei giudizi di valore, alla cui 
classe non v'ha dubbio appartengano le proposizioni 
c?ntenenti imperativi giuridici. La decisione del giu· 
dice sarà dunque tanto più obbiettiva, quanto più egli 
si mostrerà capace di porre in essere un « processo 
simpatetico» che gli consenta, immedesimandosi nelle 
altrui situazioni, di superare il proprio particolare, 
pur tenendolo fermo quale punto di partenza. Non 
quindi nella torre d'avorio disiede l'indipendenza del 
giudice, non nel rifiuto o nella mortificazione deUe 
propria creatività; al contrario, quell'indipendenza non 
potrà che essere il frutto di un atteggiamento quanto 
più possibile aperto e « recettivo » dei problemi, delle 
aspirazioni collettive del tempo, delle grandi batta· 
glie in atto, per le quali nessun uomo ha il diritto di 
proclamarsi « neutrale ». 

Una diversa imposrazione conduce. ine\•itabilmen· 
te, a concepire il giudice come un apatico servus legis, 
pronto a sostenere forse, come il decrepito Croz nel 
dramma di Betti, che decisioni e leggi stanno l'una 
all'altra appe~e come tante salsicce, ma, ahimè!,« man
ca il gancio principale. l'unico originale ... mancando 
il quale ceco tutta la fila di salsicce per terra! ». Non 
è forse, questa mentalità disimpegnata ed agnostica, 
alla base di quelle sentenze naziste che oggi riempiono 
di un quasi incredulo orrore tutti gli uomini civili, 
compresi i difensori del tecnicismo giuridico? In 
verità, dall'essere inanimato del Montesquieu ai feroci 
giudici del terzo Reich il passo non poteva essere che 
breve! Nè va dimenticato che, quando si pretende di 
costringere il giudice all'assurdo sforzo di obliterare se 
stesso, di far rncere la voce di Antigone per ascoltare 
soltanto que11a di Creonte, si perviene, come è stato 
acutamente osservato dalle pagine di questa rivista, al
l'inconcruente risultato di invocare un controllo gerar
chico sul giudice proprio al fine di tutelarne l'indi
pendenza! 

Re~ta aperto, ovviamente, il problema dei limiti 
entro i quali i condizionamenti sociali e lato sensu 
politici dell'attività del giudice debbono essere consi
derati aJla stregua di normali esperienze, facenti parte 
del suo bagaglio culturale e ideologico, ed oltre i quali 
è invece lecito ravvbare degli attentati all'indipendenza 
del giudice, ~uscettibili di dzfarne l'imparzialità e di 
renderne travisate le valutazioni. Problema delicato, 
come tutti i porblcmi di limiti, ma che dovrà essere 
affrontato con sereno coraggio e .fiduciosa spregiudi
catezza, se si vorranno evitare le facili petizioni di 
principio che, nella misura in cui risultano irrepara· 
bilmente smentite dalla rcaltit, si traducono in sterili 
e pericolose ipocrisie, facendo del giudice non un 
essere indipendente, ma un funzionario disposto a ser-
vire, con il medesimo zelo, qualsiasi padrone. · 

ANTONIO E. GRANELLI 



Libri 

Un 1narxista 

Gaetano Sahemini 

di :\Ja,,i1110 L. !:'ah aclori 

Einaudi, JI/>. 261, L. 10110 

una nal'raZIUllC St'Hlttn d1; l'Ìpr('n~ 
<le gran parte d<'i luoghi comuni 

elaborali dalla critica marxista !:U 
Snlvemmi. Questo \'olume \'uolc 
~sserc una semplice int rocluzionc 
allo studio dello stori<·o pu,gliest'. 
Proposito azzardalo. q11ando ci si 
n10J limitare a una sint(•si bnnal<' 
di quel che Sal\'t'mini Ì.' andato 
scri\'cndo - di polil1t·a. di storia. 
d1 problemi scolastici - in un se:;. 
sant('nnio di atti\"ita: t' quando si 
crede di poter sostituire In man
canza di una adeguata inquadratu
ra storiografica con dci giudizi pe
rentori. e per ~iunta prh·i di chia
ro~curi. Francamente. si dc\'C' rico
noscere che. al punto a c11i e a1-r1-
\'ata la critica sah'eminiam1. que.;ti 
la\•ori di mera compila1ione ~ono 
dcl tutto inutili. 

Il libro è di\'iso in quattro capi
toli. che trattano la \'ila. l'a:donc 
politica, la scuola e l'atti\'ità _sto
riografica. :\la anche la narra71one 
è frantumnta. non riui;ct>ndo n ::o
glicre quei legami e\'idcntissimi, 
in Sah·cmini. tra l'atth·itù politica, 
la produzione storiografica e l'azio_ 
ne per la riforma d<>ll« ~noia. 
Tralasciamo In brc\'C 11otn biogra. 
fica - che non agAiungt• nient<' 
alle pubblicazioni ù<'l Tagliacouo 
- e il capitolo cli critica sloriogra· 
fica. pt'r cui la gim·am• <'là dt>l· 
l'autore è \'alida scusantt•. Rigu.11'· 
do alla scuola. l't•sposiziunc ordi
nata della tesi l' dt>ll'aziont' di 
Sai \"<'mm i eia I l'organ inazione 
degli inse.1mnnti dellt• scuoll' me
die fino ai programmi clclla lcg;i 
e unitaria> dcl dopoguC'rra - non 
riesce a tradursi in un di~corso \'a
lido per la mancanza cli una -:ia 
pur limitata pro$pctth·a storiogra
fica. Le tesi dt•l Sal\'cmini \"<':1gon1> 
con;;iderate nslrattanwntc, senza i 
necessari riferimenti alla p.1rtico· 
lare situazione storica in cui ~i 
'nse-1·n·ano. Sarebbe stato ncce:;.
sario. on·iamcnte. un la\'oro Ji <lu· 
cumentazione che il Sakadori dc\·e 
a\'erc scartato a priori, dntu che la 
c:1ia assenza pes.1 in tutto il libro. 

In queste con<llzion!. i giu<lit.i 
promo:;"i daJrnutore sono pri\'i di 
bas:. ,-algono solo come op!.n it>n i 
personali. Cosi, Salvador! riprende 
il giuclizto ncg:iti\'o già cspre~so 
da Lamberto Borghi sulle propo
~te di riforma scolastica dt'I Sal
,·emini: giudizio clw. giustificato -
sia pure con la cullu ra <' la com· 
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in cattedra 
petenza di Borghi - solo sul pian•i 
tiella teoria. meriterebbe un:i ·:e· 
rifica storiografica. e non una ,.:em
plice ripresa letterale . .\la tant'e. gli 
amanti delle cose semplici e ccrt.>. 
possono soddisfarsi con le conclu· 
sioni d; Salvadori: e ... il "concre
tismo" salveminiano !<i ri\'l•la\'<I 
dunque quale un'aderenza alla rt•al· 
tà che fini\•a per essere sanz1on,1· 
mento delle strutture ~ rinunci,1 a 
modificarle. (. .. ) per evitare di as· 
sumere atteggi.amenti non concrè\i. 
Salvemini agi come un empirista, 
come un tecnico all'interno dcl si
stema sociale che si tr0vava din 111· 
zi. Cosi tutta la sua impost,1zi01w 
del problema scolastico \'Cnnt' ac
colta nei punti fondamentali ùai 
consen•3tori >. falla propria dal fa. 
scismo e realizzata nel 1923. 

La parte che più ci interess,1. 
quella dedicata all'azione p.ilitica 
ùi Sal\"emini. t> ripresa. in j!ran 
parte. dal precedente \'olume ~i 
Sah·adori. Il mito del b11m1gorer11fl, 
e di esso consen·a tutti i difetti, 
anche se annacquati in una narra· 
;;ione più ampia. Xes:<una nodta 
rispetto alla consueta critica marxi
sta: Sah-emini - si afferma - clw 
condusse jelle polemiche anche \'a· 
lidt> finchè rimase nel partito socia· 
lista. si stabilizzò, dopo la rottura 
con questo partito. su un terreno di 
democrazia radicale. rivelando al
lresi i limiti congeniti delle pro
prie posizioni e seguendo. in sn· 
stanza. lo spostamento gradu:1le 
della piccola borghesia che dal so
cialismo venne slittando S<'mpr<' 
verso posizioni conservalrid. qu 111· 
do non nazionaliste e fasci~tt'. 
«Contraddizioni - precisa Sah·a· 
dori - che g·ià opera,·ano nel pt•
riodo socialista. ma erano ccmtrol
late dal fatto stesso di militare nel 
partito, il che p•)ne\'a un limite a 
quello che diventerà st>condo la 
e:"pressione gobetfrrnn. "il punto 
morto del suo liberismo e del suo 
regionalismo">. La solita music'l: 
fuori della Chiesa, o del Parti!o. 
non si può salvare l'anima: dt'ntro 
la Chiesa. o il Partito. i difetti pos
sono attenuarsi. e fors'anche tra
sformarsi in qualità. 

E' scoraggiante che si perda .1 
tempo a spezzare l'atti\·ità dcl S,11-
\'emini in fasi staccate l'una dal· 
l'altra. a dimostrare che l'una e 
migliore dell'altra. e s. finisca col 
perdere di vista l'unico obietti\·o 
\'eramente logico: la comprensione 
,globale. al di fuori di ogni schema 
usuale. della personalità e della 
azione del polemista puglie~!?. Cosi 
si finisce col contrapporre al Sal
\'emini buono. del periodo sociali· 

,;ta il Sal\'cmini catt1\·o del peri·Jdo 
clell'U1111C1. e per necessità di lu!!i· 
ca. lo si \'ede tutto in funzione •li 
c-ue~ta prete,;a ì1woluzione. sicchc 
1icmmcno il Sah·emìni soc:ali,;tn 
puo piu considerarsi buono. Ora ~ 
noi personalmente. più che qu~t1 
1?lud1zi soggetti\"i. interesserebbe 
uno storzo che rendes,;e e.;plicita la 
logica interna cht' portò il Sal\'e
mmi a sostenere certe posizioni al
l'int<'rno del partito 5ocialista. e 
poi a condurre le stesse battaglie 
al cli fuori. <' tah·olta contro, ogni 
organizzazione di partito. 

Sal\'adori non può soddisfare si
mili csigt>nze. Egli si pone dal
l't>sll·rno. e sia che mostri simpatL1, 
sia che pro\'i fastidio per le pole
miche sal\'cminiane. gli sfugge si
:;tt>maticamente il centro del pro
blema. Tra,.cura cli analizzare que
~t<' polemiche calandole nei parti
colari momenti storici e cogliendo
ne I legami con le fasi particolari 
della lotta politica. Il suo sforzo 
d'interpretazione si esaurisce nel 
criticare le opinioni dt'l Sal\'emini 
in base alle proprie. E :;;iccome e 
marxista. tira continuamente in 
ballo Gram~ci. o più genericamente 
i marxisti. e dimostra che. dato che 
Sal\'emini su quel problema la pe.1-
~\·n in un certo modo. e i marxi
~:1 irwece in tutt'altro. Sakemini 
0\'\'1am<'nte ha torto. E se non sono 
i marxisti. è Croee: e ;;e non è 
Croce. e Gobelti (il quale. a no:;tro 
parere. cbbt> delle intuizioni felici 
ri,l!uardo al Sal\'emini, ma si per
dcttl' nell'insieme per il gusto ec
cessh·o delle etichette e delle defi· 
nizioni ideologiche). 

Le conseguenze di una simile im
posl;tzione sono scontate. E ci limi· 
tert'mo a dame qualche esempio. 
Sal\·emini, secondo Salvadori, ab
bnndonò nel 1911 il PSI in segmto 
alln ronccssione del suffragio uni
\'C rsn lc da parte di Giolitti: convin
to che i contadini dcl Sud aves
sero ormai lo strumento per risol
\'cre eia sè i propri problemi. egli 
cercil di aj:ganclarli attra\'ersr 
l'opera delJ'Urzità. che « do\'e\•a es
sere l'organo ùe!la coscienza sto
rica delle ma:;~e meridionali >. In
\·ecc. :<<'mpre secondo Sakadori. si 
stacci\ irrimediabilmente dalle ma"
se. e portò la critica al corporatid: 
smo socialista n una soluzione d1 
d<'stra: si muo\'e\'a ormai sul ter
reno di un liberali,;mo radicale!:(· 
ginnte. e \•ecle\·a nel ~ociali<:mo 
e l'anti:e.si di ogni concretezza >. 

Adagio. A un'analisi un pò m<'-
110 !'uperficinle. risulta chiaro che 
Sal\'emini abbandonò il PST per
che con\'into che non fosse più uno 
strumento di lotta effic;ente. I qua
dri diri~enti c>rano inadeguati. e 
il partito partecipa\'a clPlla cri!~i 
generale delle forze democratiche. 



sicchè. nelle occasioni deci~ive, non 
riusci\'a ad essere all'altezza dei 
propri compiti. Cosi era avvenuto 
durante l'agitazione per il suffra
gio universale. e, in ultimo. di 
fronte alla guerra libica. Secondo 
Salveminl, occorre\•a tirarsi fuori 
dai partiti esistenti per iniziare 
un'azione di rinnovamento del
la cultura politica e contribuire 
per questa via. al ricnmbio della 
classe dirigente democratica. D.i 
questa impostazione nacque L'Uni
tà . Il cui fine non era quindi, di 
agganciare le masse meridionali. 
ma svolgere un'azione a livello di 
élite. 

Non c'è nel S:llvcmini dell'Unità, 
un cambiamento di fronte, un ri
fiuto del socialismo. f\Ia solo un 
cambiamento ù1 metodi. un asse
starsi sul terreno dell'azione di 
cultura e un lottare, su questo ter
reno, per gli obiettivi di sempre, 
quelli del socialismo riformista. 
Certo, si trattava di lotte democrati
che, non rivoluzionarie. ma non dis
simili da quelle del periodo sociali
sta. Salvemlni, da buon riformista, 
vedeva nello svilupJ>O capitalistico 
e nella democratizzazione Integrale 
del paese la premessa necessaria di 

un'azione autenticamente socialistJ. 
Perciò, lottava per delle riforme 
democratiche. Che bisogno c'è, a 
questo punto, di appiccicargli l'eti
chetta di radicale, o di piccolo bor
ghese? Egli era un socialista rifor
mista del tempo. su posizioni più 
avanzate di quelle del socialismo 
ufficiale. E lo Possiamo anche deft-
11ire liberale o piccolo borghese. ma 
a condizione di includere in questo 
giudizio tutti i socialisti riformisti 
dell'epoca. Faremmo la gioia dei 
collezionisti di etichette. 

Occorre far punto. Non c'è nè 
lo spazio, nè la voglia per un'ana
lisi più vasta delle affermazioni di 
Salvadori. Salvemini è un maestro 
insuperabile di metodo critico e 
di onestà e pulizia intellettuale. E 
dà molto fastidio vede.re che un 
suo studioso è cosi impermeabile a 
questo insegnamento. Specie qu:in
do è giovane; e soprattutto quando 
è un giovane del valore di Sal
\•adori. Alla sua età, un passo faL.:;o 
non è mai grave, e non è il caso 
di tradurlo in un giudizio defini
tivo. Purchè abbandoni i lavori 
di compilazione, afflitti per giunta 
da un'eccessiva faciloneria ideolo
gica, e si dedichi a delle auten
tiche ricerche storiografiche. 

La democrazia nell' amministrazione 
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SULLE colonne di questa Rivista 
è stato avviato un dibattito sul

l'assenza del giurista come tale dal
la vita intellettuale e civile e sulle 
relative ragioni. E' chiaro che il 
problPma non riguarda solo la pv
sizione dcl giurista di fronte ai 
grandi temi morali, politici e cul
turali de.Ila nostra epQca, ma an. 
che, e forse soprattutto. le questio. 
ni più specifiche di organizzazione 
e <li funzionamento delle pubbliche 
autorità, le quali. a ben vedere. 
non sono poi che applicazioni con
crete di quei sirandi temi L'am
pliarsi ineluttabile dell'inten·ento 
pubblico nella vita economica e so
ciale e lo sforzo. Invero non irre
sistibile, per la realizzazione dei 
po:stulati democratici non più solo 
a livello politico e parlamentare 
ma 11nche amministrativo. nonché 
l'interesse dilTuso e sempre più in
tenso per le istituzioni nella loro 
effettiva struttura ed incidenza: so
no motivi che già <li per sé lascia
no supporre che l'isolamento della 
scienza giuridica 5ia destfoato ad 
attenuarsi anche per ciò che con· 
cerne i lati più contingenti della 
sua materia, pur salvaguardando 

quelle esigenze di rigore metodo. 
logico che l'avevano all'inizio giu
stificato e che rimangono ovvia
mente imprescindibili. In effetti gli 
studi di diritto amministrat>ivo, P."r 
limitarsi ora a questo ramo dell or
dinamento giuridico, compiuti ne
gli ultimi anni mostrano qualche 
sintomo del formarsi di un indi
rizzo più realistico che in passato. 

L'Istituto per la Scienza dell'Am. 
ministrazione Pubblica di Milano, 
sotto la direzione del pr<>f. Felicia
no Benvenuti, si è pr~sto prin
cipalmente di offrire una descri
zione dell'organizzazione ammini
strativa italiana, e. per la prima 
volta nel nostro paese, a quanto 
ci consta, almeno su scala cosi va
sta, ha ritenuto necessario integra
re il profilo giuridico con le pro
spettive Politiche, tecniche, econo
miche, e finanziarie: si deve rico. 
no3<'ere che il difficile compito, il 
quale trascende le forze di qual
siasi studioso singolo è stato assol
to in modo esemplare, anche se il 
prof. Benvenuti nell'Introduzione 
vuole sottolineare le lacune della 
opera. 

Il primo di questi due grossi vo
lumi contiene una serie organica di 
vere e proprie monografie sulle isti
tuzioni in cui si articola l'esecuti
vo in Italia, dai singoli Ministeri 
al Consiglio di Stato, al Consiglio 
di Giustizia amministraMva per la 

Regione siciliana, alla Corte del 
Conti, alle Regioni, agli Organi ed 
Enti attivi nel campo dell'assisten
za. della previdenza. del credito. 
della cultura. Non Potendo citare 
tutti 1 contributi (numerosi quelli 
dcl dott. Rotelli), si devono ricor
cia:-P almeno i tre lucidi saggi, per 
e-osi dire. e cornice•. e i profili ge
nerali• rispettivamente degli orga. 
ni dell'amministrazione statale. do
vuti al prof. Pototschnig, degli 
t>nti comunitari, redatti dal dot
tor Pastori, e degli enti funzionali. 
scritti dal prof. Benvenuti. Nel 
complesso si trova raccolta una 
massa imwnente di dati, sovente 
difficilmente accessibili, di relazio
ni. di circolari, di statistiche: e il 
quadro minuzioso e documentato 
della struttura e della dinamica 
dt~ll'autorità amministrativa italia
na. che ne emerge, è tanto più 
stimolante in quanto tutto il ma
teriale risulta elaborato e tutte le 
visuali e le tecniche di ricerca ap
paiono sintetizzate, se non andia
mo errati, attorno ai due problemi, 
strettamente connessi. se ed in che 
misura i vari organismi siano ido
nei ad affrontare i compiti loro po
sti dalla società prima ancora che 
dslla legge, e se e come sia pos
sibile rendere più democratica l a 
amministrazione: quelle stesse fon
damentali questioni che, lo si è det
to. sospingono il giurista fuori dal 
suo isolamento. 

Anche il s~ondo volume è assai 
importante, non solo per lo spe
cialista disinteressato ma anche 
per chi quei problemi sente ed in
tende concorrere a risolvere. Vi si 
po::.sono leggere due ampi resocon
ti su esperienze organizzative ed 
amministrative così attuali e ori
ginali quali quelle israeliane (del 
prof. Dror dell'Univel'Sità di Ge
rusalemme) e jugoslave (del pro
fessor Stijepanovic dell'Università 
di Belgrado) ed un panorama de
gli studi sulla pubblica ammini
strazione da un punto di vista sto
rico (prof. Miglio). giuridico (pro
fessor Benvenuti), finanziario (pro
fessori Steve e Mazzoochi e dottor 
Carla Vandon<i i quali si sofferma
no in particolare sulla finanza de
gli enti locali: impressiona la ca
renza di indagini italiane sull'ar
gomento), sociologico (dott. Demar
chi) e comparatistico (prof. Bisca
retti di Ruffia); l'ultima parte è 
costituita da una bibliografia in
ternazionale di scienza dell'ammi
nistrazione pubblica, ricchissima -
si estende per più di duecento pa
gine - ed assai ben presentata. 

Per finire. osserveremo che balza 
agli occhi quanto scarsi siano, nel
l'analisi deH'evolversi concreto del
l'organizzazione armninistrativa, i 
riferimenti a programmi o a prese 
di posizione, ufficiali o meno, di 
partiti politici: ma è dubbio se si 
tratta di una lacuna in cui sono 
incorsi gli studiosi o non piutt06to 
di una grave carenza delle forze 
politiche di fronte a problemi così 
vitali. 

FRANCO LEVI 
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111 aiuto di Malagodi 
L'IMPRESSIONE più negativa lasciata 

dalla circolare dei Vescovi è la sua de
liberata insistenza nella guerra contro il 
«comunismo ateo». L'ateismo non comu
nista trova forse indulgenza presso i vesco
vi italiani? Non vorremmo certo dirlo, ma 
sembra chiaro che il pericolo che si vuol 
combattere è il comunismo, non l'ateismo. 
Il card. Lienart avverte che solo l'uno per 
cento degli operai nella sua diocesi fre
quenta le chiese. E gli esponenti più sen
sibili del mondo cattolico sostengono da 
tempo che solo un deciso ritorno ad una 
missione evangelica può restituire alla stes
sa Chiesa un alto rango morale nel mondo 
moderno. 

Che cosa troviamo nella limitata men
talità di questo documento? Al solito, una 
preoccupazione sociale; anzi una preoccu
pazione di difesa classista. Del resto che 

la maggioranza dei vescovi nostri faccia
no corpo con quel vasto blocco moderato
conservatore-retrivo che ancora domina, e 
purtroppo aduggia, gran parte del mondo 
occidentale è cosa nota da un pezzo. An
che dietro questo documento vi è una « ra
gion di stato», quella del card. Siri. E la 
risposta gliela ha data il card. Vyscinski 
quando, in opposta situazione, ammonisce 
il Governo polacco che «non bisogna fare 
dei sacerdoti i servi della ragion di stato». 

Si dice che l'attuale Pontefice abbia cor
retto e moderato le espressioni più dure 
del testo originale. Si dice - dicono i gior
nali - che ne sia stato irritato il card. Siri, 
presidente della Conferenza. Potremmo 
dire noi che un documento originariamen
te utile per il centro-destra è diventato una 
pezza d'appoggio per i dorotei. Però, tutto 
sommato, ci starebbe bene in fondo anche 
la firma dell'on. Malagodi. 


