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PERCHE' l' ITALIA VOTA A SINISTRA 

Elogio 
dell'elettore 

di LEOPOLDO PICCARDI 

N ON si può pJtbre di _queste elezioni senza espnmere 11 senso di 

compiacimento e di speranz.t che dà il modo di comportarsi degli 

italiani di fronte alle urne. li nostro popolo sta imparando la lezione della 

democrazia assai pit1 iapidamente di quanto si sarebbe potuto immaginare. 

La perc-<!ntuale dei voranti, singolarmente alta pa un paese do,·e, sal\'o 

farri marginali ed episodici, si vota liberamente, è già un segno <lclia 

seriecà con la quale gli italiani considerano la loro funzione <li elettori. 

I nostri personali wntalti con uomini di ogni condizione confermano il 

significa~o delle cifri':: il voto è generalmente sentito come un dovere e 

un diritto, al quale non si rinuncia facilmente e di cui non ci si lascerebbe 

facilmente privare. Questo paese di recente democrazia, nel quale la voce 

delln libertà è stata, in tempo non lontano, soffocata per vent'anni, ha 

compreso il valore di un sistema che consente a ogni cittadino di pro

nunciarsi sulla direzione della cosa pubblica; e il suo gusto per il gioco 

democracito non ha ancora wbito come accade in paesi che ci hanno 

prece<luro su questa strada, il logoramento dell'abitudine o della disillusione. 

G!i italiani hanno imparato a votare e a condurre civilmente una 

campagna elettorale. Quella alla quale abbiamo ora assistito si è svolta, in 

complesso. con una compostezza e con una serietà che non temono il 

confronto con il costume d~·1 p~1esi politicamente più progrediti Meno in· 

sistente, rispetto a elezioni precedenti, l'uso di sloga11s tendenti a fare 

appello all'emc~idt"1 del! elettorato; più ragionata la propaganda, che, 

agitando problemi pro{?rammatici e di schieramento politico delicati e 

complessi, h:i dim11s1~ato di fare affidamento sulla maturità degli elettori, 

piutto:.to che sulle loro p.1ssiuni. 

Ultima ragione di compiac.imenio, la relativa stabilità del voto. In 

contra~to con quanto potrebbero far pensare i giudizi più correnti sul 

temper<1menw degli italiani, il nostro elettorato dimostra una fermezzJ 

e una continuita sconosciute presso popoli che hanno fama di autocon

trollo e di resistenza ai moti della passione. Anche se queste elezioni 

St!gnano !.post:1menti di una certa entità, si tratta pur sempre <li oscillazioni 

contenute nei limiti in cui il meccanismo elettorale può dare utili indica

zioni; non già di quelie che mettono fuori uso il sismografo. 

Le elezioni del 28 aprile ernno elezioni difficili, precisamente perch~ 

\'erte\•ano su argomenti che facevano appello più alla ragione che alle 

pa~sioni. Il tema centrale sul quale l'elettorato era chiamato a pronun

ciar~i era in sostan:t.a quello del centro-sinistra. S1 trattava cioè di espri

mere un giudizio !'U una formula di coalizione go\'ernath·a; e poiché il 

cenrro·sinistra aveva già fatto una e~perienza, tale giudizio importava 
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anche una valutazione di quello che l'attuale governo 
aveva fatto e di quello .che non aveva fatto, ai fini delle prospettive che se ne potessero trarre per l'av
venire. Venivano cosl in discussione, da un lato, tutti 
i problemi di schie• amento politico, quali la compa· 
tibilità delle basi ideologiche e programmatiche pro· 
prie di partiti chiamati a collaborare in una torma· zione ài c<:ntro-sinistra, i loro rapporti con gli altri 
partiti, e cosl via; d'altro lato, tutti i problemi d1 
governo cor. i quali il centro·sinistra aveva già do· vuto cimentarsi e che aveva o non aveva risolti, dal
l'imposta cedolare alla nazionalizzazione dell'energia elemka, dalla scuola alla Federconsorzi, dalla regione 
a~a programmazione economica. 

Compite estremamente pesante, per l'elettorato, quello di orientarsi in una così varia e complessa 
materia. Tento più pesante in quanto i partiti, da 
parte loro, non avevano fatto tutto il loro dovere. funzione. dei partiti, in una competizione elettorale, è quella di offrire all'elettorato i termini di una scelta 
politica. Ciascuno di essi dovrebbe presentarsi con la proprt'l pi~ttaforma, come dicono gli americani, ela
borata attraverso il dibattito di partito: agli elettori 
spetta di scegliere fra i vari programmi che gli ven· 
gono :sottoposti, determinando, con il voto, la misura 
in cui le varie formazioni in contrasto possono parte· 
cipare alla direzione del paese. Naturalmente, il mag· 
giore o fllinore successo elettorale di un partito si 
ripercuoterà in definitiva sulla sua vita interna e po
trà moditicarne la linea direttiva. Ma le elezioni si 
fanno perchè gli elettori possano approvare o disap· 
provare le posizioni già assunte dai partiti politici, 
non per risparmiare a questi il travaglio delle loro 
decisioni. 

Hanno deciso 
gli elettori 

Ora, in queste elezioni e in un momento della 
nostra vita nazionale in cui tutti parlano di partito· crazia, e accaduto che i partiti italiani hanno larga· mente considerato la competizione elettorale come 
un'istanza alla quale sottoporre i loro contrasti interni. L'ipotesi di una coalizione governativa di centro
sini~tra ha spaccato più o meno profondamente tutti i pari iti chiamati a farne parte: lq DC, il PSI, il 
PSDI, e il PRI. L'onere di arbitrare questa contesa, non risolt 1 o malamente risolta nelle opportune sedi 
di partito, è ricaduto in tutto o in parte sull'eletto· rato. Questo fenomeno si è presentato in forma particolarmente grave per la DC che, nell imminenza 
delle elezioni, ha allentato il suo impegno verso il centro-sinistr.t e ha ripreso le sue distanze, per pre· 
sentnrsi all'elettorato con tutta la varieta dei suoi volti e il coro discordante delle sue voc1; in forma 
meno grave per il PSI, il PSDI e il PRI, l quali, se 
non hanno potuto nascondere completamente i loro interni dissidi, si sono tuttavia presentati con una 
impegnativa posizione, determinata dai competenti organi di partito. 

Questo scarico di responsabilità, dai partiti al· 

l 'elettorato, è forse l'elemento che meglio ctuatt~i rizza le tecenti elezioni, che ha reso più difficile 1 
compito degli elettori e che ora rende più proble· 
matico il discorso sui risultati della votazione. 

Altri farà l'analisi del voto, nelle sue implic~· 
zioni politiche e sociologiche, nazionali e regionali. Qui vorremmo limitarci a considerare i dati essen· 7iali e determinanti che sono emersi dalla votazione: 
flessione notevole della DC; avanzata altrettanto no
tev..:>le dci liberali, dei socialdemocratici e dei cornu· nisti; difesa d1 stretta misura delle loro posizioni dJ 
parte del PSI e del PRI; indebolimento dell'estrem~ 
destra, con un passaggio di voti dai monarchici ai 
neo·fa!'cisti. 

Indicazione 
di sinistra 

Sor.o rhultati che in parte potevano considerar.si scontati, nel loro segno se non nella loro misura; 1n 
parte potevano essere meno sicuramente preveduti o 
hanno asrnnto dimensioni tali da introdurre nella situazione mutamenti sostanziali. Scontata doveva 
considerarsi la flessione della DC, anche se le sue proporzion. hanno potuto dare l'impressione di una 
catastrofe. Ma non è una catastrofe e non è nep
pure una sconfitta. Non si dovrebbe dimenticare, e 
primi fra tutti dovrebbero non dimenticarlo i demo
cristiani, che la non resistibile ascesa del partito cat· tolico in questo dopoguerra è stata il frutto di circo
stanze contingenti, destinate a non perdurare e a non iipe:ersi: il disorientamento di un popolo vis· 
suto per vent'anni in regime di dittatura e incline a 
cercare p1otezione in un nuovo conformismo, l'irn· pegno senza riserve della gerarchia e dell'organizza· zione ecclesiastica, l'atmosfera della guerra fredda. 
con i suoi incubi da nuovo millennio. Tutto questo 
è passato o sta passando, perchè gli italiani si sono 
venuti abituando alla libertà; nella Chiesa si vanno delineando tendenze verso un disimpegno politico; 
mentre 11: alternative di fronte alle quali si trova l'umanità stanno gradualmente facendosi meno ri· 
gide e meno minacciose. In questo nuovo clima, gli 
:ippelli all'unità dei cattolici per la difesa della fede 
e deìla civiltà cadono nel vuoto: i cattolici ricomin· 
ciano a dividersi, come è giusto, a seconda delle 
direzioni in cui sono mossi dalle loro idee politiche 
e dai loro interessi. Soltanto qualche incauto propa· 
gandbta ha potuto ·1evocare, in occasione di queste 
elezioni indette per il 28 aprile, il 18 aprile. L'avve· 
nimento contrassegnato da questa data, che molti ita· 
Hani ricordano oggi con lo stesso senso di preoccu· 
~'azi(.f'C con cui l'accolsero quindici anni or sono e 
che gli stessi cattolici dovrebbero riconsiderare, non 
è destinato a rinnovarsi. 

La DC non può dunque evitare le sue scelte, e 
ciascuna di queste le costerà un preno, che essa non 
potrà considerare troppo caro se le consentirà di 
adempiere. ancora una funzione nella vita politica 
icaliar.a. Ii primo prezzo che la DC ha pagato è costi· 



tuito dalla perdita di voti che e~sa ha dovuto regi

~trare in queste elezioni. ~on può stupire che un 

elettorato legato a interessi di conservazione, il quale 

a~eva spe111to di trovare protezione nella DC, l'abbia 

auha~donata precipitosamente dopo che il partito di 

n~agg1oranza relativa aveva dimostrato di volersi av

L1,are sulia strada delle riforme economiche e sociali. 

. eleme:mo determinante di questa rottura è stato 

H•?ubbiamente la nazionalizzazione dell'energia elet· 

ttica: e'-·· h:i patrocinato questa riforma facendo affida-

1~cnto, nor. soltanto sulla sua opportunità tecnica 

~ 
1 

econoniica, ma anche sulla virtù chiarificatrice 

~~ Mio ~ignificato politico, non può non rallegrarsi 
cu an:re colto nel segno. 

Spostamenti 

preYisti 

Il successo liberale, che era largamente prevedu

t: .e che non ha ecceduto nella sua misura le pre· 

visioni, ha un duplice significato. Da un lato, è un 
1~af urale contraccolpo della perdita di voti sublta 

ua la DC, perchè si è riversata sul partito liberale 

~· frangia conservatrice dell'elettorato democristiano; 
altro lato, è il risultato di una ridistribuzione di 

vc_ti. fo seno alla destra. Quasi scomparsi i monar

l~t, ~a loro eredità è toccata prevalentemente ai 
1 ralt e soltanto in minore misura al MSI, il quale 

~a l~ggermente migliorato le sue posizioni. Che la 

~t'Jd1ta d1 voti della DC e questi spostamenti interni 

ne settore della destra siano andati nel complesso a 

Vantaggio del partito liberale non può dispiacere, 

Perchè questo, se rappresenta interessi contrastanti 

e:~~ lo sviiuppo democratico del paese e ceti anco

r .. u. su po~izioni culturali superate, ha tuttavia il 
lllcr1t0, cli fronte alle pittoresche formazioni della 

c•trrrr.a destra, di dare una civile espressione a una 

~e>tltà economica e sociale che non può non essere 

t-"rcscnte sulla nostra scena politica. 

Il fatto che i socialisti siano riusciti a conservare 

a stento le loro posizioni, senza trarre neppure van

~nggio dall'incremento naturale dell'elettorato, e su· 

~l:n<lo cosi in sostanza una lieve perdita, poteva con· 

~1.derarsi anch'esso scontato. Il PSI è passato, nel 

giro di pochi anni, da una politica di opposizione 

ail<'. DC e al centrismo, condotta in stretta unione 

c~n i comunisti, alla politica di centro-sinistra, che 

I ha distaccato dal ~uo antico alleato per avvicinarlo 

agli avversari di ieri. La bontà di questa direttiva, 

che, nelle sue grandi linee, abbiamo sempre appro

\'nra, noro toglie che si tratti di un'operazione estre

mamente delicata e pericolosa. Affrontare una com

petizione elettorale mentre è impegnato in un'ope· 

razione sillatta pone un partito nella condizione di 

Un esercito che sia colto da una battaglia nel corso 

<li una marcia di trasferimento. Le esitazioni della 

ÙC e il sottile gioco con il quale !'on. Saragat si è 

M:mpre adoperato per tenere il PSI sulla soglia del 

club democratico, ora riconoscendo a mezzo, ora 

contestando i suoi titoli di ammissione, hanno reso 

i':ù difficile Ja posizione dei socialisti. Il partito del

l'cm. Nenni, da tempo proteso in un'offerta dt col-

1.tborazionc che non viene con chiarezza accettata 

d«li suoi partners, ha oggi tutti gli svantaggi di chi 

mm è al governo, ma non è neppure all'opposizione. 

In queste condizioni, l'avere mantenuto le proprie 

posizioni, è già, per il PSI, un successo. Quanto al 
PRI, 1 limiti del suo successo trovano probabilmente 

una ~piegazione piuttosto nelle caratteristiche costi· 

tuzionali <l1 questo partito che in ragioni di carat

tet..: generale. 
La brillante affermazione del PSDI presenta mag

giori cliilicoltà di interpretazione, come sempre ac

cade per le vicende della socialdeljlocrazia italiana. 

Il partito dell'on. Saragat rappresenta un settore del

l'opinione pubblica intimamente diviso e perciò par

ticolorml'ntc sensibile: legato, da ur lato, a un'antica 

tradizione di socialismo umanitario; inserito, d'altro 

lato, in un sistema sociale nel quale non si trova trop

po a disagio. L'ansia di progre~so e dt riforma si 

tonde così e si contempera con Jo spirito di conser

vanone; e l'alterna orevalenza di uno o l'altro di 
questi due motivi dà. luogo a oscillazioni più ampie 

ài quelle che si riscontrano d'abitudine nelle nostre 

competizioni elettorali. Il successo che il PSDI ha 

ora ottenuto può avere soltanto il significato di una 

approvazione della politica di centro·sinistra, nella 

qual~ l'elettorato deve ave~ viste soddisfatte quelle 

esigenze di cauto mutamento che determinano le sue 

simp:itie verso la posizione socialdemocratica. 

L'avanzata 

dei comunisti 

Veniamo ora a quello che è sembrato il risultato 

più clamoroso di queste elezioni, e cioè la forte avan

zata del partito comunista. Che questo partito dovesse 

migliorare Je proprie posizioni poteva essere facilmen

te preveduto da chiunque non si lasciasse ingannare 

dai facili motivi della propaganda elettorale. Il PCI 

ha raccolto i frutti che spettano a chi sta all'opposi

zione: e, in questo caso, i frutti sono stati tanto più 

abbondanti in quanto i comunisti ~ono stati lasciati soli 

a mietere il campo dell'opposizione di sinistra, dopo 

che era stato arato e seminato con larghi concorsi di 

altre forze politiche. Un patrimonio polemico che si 

era formato in anni di comune lavoro ha potuto es

sere sfruttato a proprio e:.dusivo vantaggio dal solo 

PCI, il quale è apparso l'unico continuatore di una 

battaglia da altri disertata. Fino a qual punto ciò sia 

stato una mevitabile conseguenza dell'operazione di 

centro-sinistra, e fino a qual punto sia invece dipeso 

da eccessive timidezze e cautele di altri, non è qui 

il caso di e~aminare. Rimane il fatto che i comunisti 

hanno riportato un successo che era bensl prevedibile, 

ma forse non nella misura in cui si è verificato. 

Se la posizione di destra, da quella i· terna della 

DC ai liberali, ai neofascisti, ai monarchici, segna 

soltanto variazioni interne, rimanendo in'variata la sua 

consistenza, gli aspetti più significativi di queste cle-
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iloni sono costituiti dall'avanzata dei sociaklemocrntici 
e d.1 quella dei cornuni~ti; la prima con un chiaro si
gnificato favorevole al centro-sinistrJ, la seconda di 
netra opposizione a que~ca formula: ma enmtrnbe 
concorrenti nel dare una decisa indic.1zione di sinistra. 

Da queste premesse è facile trarre le conclusioni. Il 
corso della politica italiana non può non seguire l'indi
cazione dell 'eleuorato: e poichè la -;oluzione più a 
sinism1 possibile, nell'attuale situazione, è rappresen
tata d,tlla formula del centro-stnistrn, questa dovrebbe 
risultarne ra~sodata e confermata. L'elemento di novità 
portato dalle elezioni può consbtere, caso mai, in al 
cune precisazioni ;ti signifìcato di quella formula e 
nella rimozione di akuni equivoci che su di essa si 
~ono venuti formando. 

Che il centro-sinistra rappresenti il punto estremo 
al quale :.i può spingere oggi la lancecta sul quadrante 
della lotta politica italiana, non ha bisogno di dimo· 
strazione. I comt ~ti, nonostante la loro brillante 
allermazione, rappresent;ino il 25% dell'elettorato: è 
molto, ma non togl t che il 75% degli elettori italiani 
non vogliano una soluzione comunista del nostro pro· 
blema politico. L ... forze soc •tliste e comuniste con
giunte, supposto che il PSI fosse disponibile per una 
riedizione del frontismo sarebbero ancora loncane 
dalla maggioranza, anche se s<trebbcro in grado di 
condurre insieme una battaglia di logoramento, con 
imprevedibili conseguenze per la nostra democrazia. 
I miraggi di coalizioni governative estese dalla DC 
6no al PCI, che talvolta i comunisti lasciano ìntra· 
vedere, dimostrano la loro incapacità di comprende
re la dialettica di un sistema basaco sulla pluralità dei 
partiti e rievocano una tattica di conquista del potere 
usata in altri paesi dai partiti comunisti e di cui molti 
i taliani non vorrebbero fare l'e.,perienza. 

,,. 
Yla 

obbligata 

Rimane dunque il centro-sinistra, al quale la DC 
dovrebbe tornare con una più realistica valutazione 
delle proprie forze e delle proprie possibilità, mentre 
il PSI potrebbe da parte sua farvi ritorno con una 
p1u chiara coscienza della insostituibile funzione che 
ad esso spetta nello S\•iluppo della situazione politica 
italiana. Per tutte le formazioni che concorrono in 
questo esperimento di direzione governativa del paese. 
l'indicazione data dall'eletrorato non può non rap· 
presentare un monito ad av.inzare coraggiosamente. 
sulla via che sola può fare dell'Italia una moderna 
democrazia. In questo paese, un governo che non 
voglia ricorrere ai metodi della forza può essere scaval
C<Ho da sinistra, non da destra. A non farlo dimentica
re varrà la forte opposizione comunista. Se la situazio· 
ne politica di un paese è caratterizzata non soltanto 
dalle for1e che stanno al gO\·erno, ma anche da quelle 
che stunno all'opposizione, non vi è dubbio che l'af. 
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fermarsi del PCI come partito di opposizione. o;orretto 
dJ un largo sulfr.1gio popobre, rnppresenta un J,uo 
che <le\•e essere tenuto co~tantemente presente. :\on 
per aprire la strada al comunismo, come qualcuno non 
mancherà di <lire, ma per O\"\'ersarlo nei soli modi co r 
sentiti in un paese democratico: con il quotidiano con· 
f ronto che le forze al potere debbono disporsi a so 
scenere con le for1e di opposizione, non con i futili 
discorsi di chi, negando JI comuni~mo il diritto di 
e~istere, si illude di ::anccllarlo dalla realù. 

La re..,ponsabilità 
de i partiti 

Questa, che a noi pare una \'ia obbligata, sarà lJ 
\':a seguita <lai cor:.o delle cose? .Nel momento in cui 
scriviamo, il dubbio rimane. E rimane precisamente 
a causa dell'uso non corretto che i partiti hanno fatto 
di queste elezioni politiche. Se i risultati elettorali 
vengono accolti come un'indicazione data dal popolo 
italiano sulla maggiore o minore capacità di inter· 
pretarnc le aspirazioni che spetta a ciascuno dei partir' 
le conclusioni alle quali srnmo pervenuti possono 
difficilmente essere e\·ita e Se: ·m·ece i partici insiste· 
ranno nel considerare le elezioni politiche come uno 
strumento per la definizione dei loro contrasti interni. 
non potremo evirare i tenrati\·i di diversione da una 
linea che i fatti h.mno chiaramente tracciata, e al no· 
stro paese non s.minno risparmiate tristi esperienze. 

La destra democristiana, il suo centro ambiguo e 
oscillante, la massa grigia sempre pronta a ognt cam· 
biar di vento, che nella DC trova larga ospitalità po· 
tranno avere la tentazione di giudicare la politica che 
si lega ai nomi dell'on. Fanfoni e dell'on. Moro alla 
stregua della perdita di voti sofferta dal partito: e, 
dimenticando quanto tale perdita sia fatale, potranno 
illudersi di ritrovare gli antichi successi :.ulle vecchie 
vie del centrismo o in una brusca sterzata a destra. 
Grave illusione, perchè difficilmente la DC può ricu· 
perare i voti perduti a destra, ma può sempre subire 
altre e più gravi perdite a sinistra. Quali combmazioni 
si potrebbero comunque offrire a questi sconsigliati 
disegni? L'elettorato ha fatto giustizia dell'ultima 
trovata del centrismo, il centro-sini~tra pulito, perchè 
gli eletti democristiani, socialdemocratici e repubbli· 
cani non formano, complessivamente, una maggio· 
ranza. Rimangono, astrattamente, due possibilitÌl: una 
intesa ha Jemoc 1-.tiani, liberali e neo-fascisti; ovvero 
una coalizione DC PLI e PSDI Crediamo che ragioni 
di decenza, prima èhe d1 ntc ·esse, impediscano ai de· 
mocristiani e forse anche ai liberali di pensare alla 
prima soluzione. La seconda formula è più insidiosa, 
perchè si richiama a esperienze passate e a quella fama 
<li rispettabilità democratica che l'on. Malagod1 h.i 
sempre saputo conservare al suo partito. Anche quest•l 
ultima soluzione ci pare tuttavia inattuabile 'lerchè 



PIO~ vogliamo pensare che il PSDI, ottenuta una cosl 
chiara approvazione della sua politica di centro-sinistra 

P<>ssa di nuovo impantanarsi nella palude centrista; nè 

, che il profondo dissidio creatosi tra i liberali e larghi 
: lettori democristiani possa cosl facilmente comporsi. 

Vorremmo dire comunque che, se fosse attuabile, 
s~rebbe una snluzione antidemocratica, se non addi
rittura anticostituzionale, perchè in stridente contra
sto con i principi fondamentali del nostro sistema 
P.01.itico. Non si può rispondere a una indicazione di 
sinistra, espressa dall'elettorato, con un arretramento 

~u P<>sizioni di destra. E' connaturato a un sistema 
ernocratico che vi sia chi governil e chi comrasta le 

Posizioni governative: ma è essenzrnle .tlla sopr;wvi
venza del sistema che governo e opposizione, pur 
non attenuando il loro impegno di lotta, muovano 
nello stesso senso. La tentazione di rispondere a uno 

spostamento a sini:.tra di un.1 notevole parte dello 

elettorato con un corrispondente spostamento a de
stra. è già un germe di guerra civile. E a questo pro
P0s1to la DC non dovrebbe dimenticare la dramma
tica esperienza del luglio '60, che, con il pas,are del 

ternpo, ci appare sempre più, non un fatto episodico, 

rna il sintomo di un male latente, non ancora com

pletamente debellato. 

Analoghe tentazioni potrebbero nascere in seno 

al PSI, dove una forre opposizione interna, mal ras· 

segnata alla politica del centro-:.inistra, potrebbe co

gliere l'occasione del limitato successo riportato dal 

Le antbizioni dei 

partito per dar battaglia al gruppo che si è finora as
sunto le responsabilità della direzione e sforzarsi di 
imporre un nuovo indirizzo. Il quale potrebbe essere 

soltanto il ritorno a una stretta collaborazione con i 
comunisti, per costituire insieme ad essi una forza 

capace di contrastare validamente la DC e la destra. 

Ma anche per i socialisti vale h previsione che abbia
mo fatta per la DC: un cambiamento della loro linea 

politica potrebbe determinare una nuova perdita di 

voti, non far ricuperare i voti perduti. E comunque 
un ritorno del PSI al frontismo non potrebbe a\ere 

che due sbocchi. la formazione di un governo clerical

foscista, cap;1ce di stabilire, con mezzi sempre più 

uutoritari e violenti, il proprio dominio; ovvero la 

conquista del potere, attraverso il logoramento delle 
forze avverse, da parte di una sinistra, fatalmente 

dominata dai comunisti. Nè l'uno nè l'altro di questi 

due possibili sviluppi è tale da non indurre alla più 

seria riflessione chiunque, in qualunque campo egli 

militi. abbia ancora fiducia in un consolidamento della 

democrazia in Italia e in un contributo del nostro 

paese alla causa deila pace. Ci si deve dunque augurare 

che l'opposizione interna del PSI faccia convergere i 

~uoi sforzi piuttosto in una ferma dife:;a della posi

zione socialista nel centro-sinistra che nel rovescia
mento di una linea politica che è frutto di una scelta 
irrevocabile e che oggi non consente alternative. 

La parol,1, e la responsabilità, spettano oggi ai 
partiti. 

LEOPOLDO PICCARDI 

''do rotei'' 

tli UMBERTO SEGRE 

"' S AREBBE insensato se la DC 
non guardasse al fatto della 

avanzata di più di un milione di 
Voti comunisti come all'elemento 
c~ratteristico e grave della nuova 
5ttua:done. Lo faremo con estrema 
chiarezza, franchezza e lealtà nll'in
;erno del partito e nei rapporti con 
e altre forze politiche •. 

~I grido d'allarme dei dorotei 
arri\'ò, come velina dell'agenzia 
41

• Italia •, la sera di giovedì. Da tre 
~torni i titolacci della stampa di 
estra ci subissavano. Fanfani se ne 

Fa, Fanfani sconfitto, burrasca tra 
anfani e Segni, Fanfani senza do

mani. C'era da sentirsi nauseati. 
Persino un giornale americano di 
destra, la « Herald Tribune », ave
va scritto che si fa presto a fare 

- . ----- - -----
un titolo ad effetto, ma che l'impor· 
tante, nelle elezioni italiane, non era 
tanto il progresso aritmetico di co
muni:.ti e liberali, quanto la sostan· 
ziale conferma della operazione po
litica del centro sinistra. Ma i do
rote: non leggono la « Tribune », 
e hanno stima della stampa gialla 
del pomeriggio. 

Co)l la loro formula « parleremo 
con chiarezza » voleva dire press'a 
poco: metteremo a Fanfani una sca
denza. La velina terminava infatti 
con una rassegna di forze: Fanfani ' 
avrebbe, secondo il calcolo doroteo, 
un centinaio di deputati a suo so· 
stegno; centosessanta sono contro 
di lui. E' facile, dunque, «farlo 
fuori ». 

Se i dorotei pensano di mettere 

alle corde Fanfani, di buttar giù su
bito questo governo o di impedirne 
l'aggiornamento sino al congresso 
dei socialisti, possono anche provar· 
cisi, probabilmente otterranno solo 
di riaprire nel partito un.t lunga 
crisi incresciosa ma inconcludente. E' 
di una chiarezza riconosciuta da 
tutti, commentatori italiani e stra· 
nieri, che il solo governo che goda 
di una maggioranza forte e stabile, 
dopo il 28 aprile, sarà ancora quello 
di centro sinistra. 

I dorotei, dcl resto, sanno benis· 
simo che né otterranno di fare il 
centro-destra, perché si spacchereb
be il partito; né un centro all'antica, 
perché non ci stanno (vogliamo cre
derlo sino alla fine) i socialdemo
cratici. Possono invece rendere 
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straordinariamente ardua la tratta
tive per il governo nuovo, e tentare 
di lanciare, o un centro sinistra 
« pulito » o un centro-sinistra mi
stificato, a segno che i socialisti non 
potrebbero se non respingerlo. Vo
gliono dunque davvero rompere i 
piatti solo perché questi gli appaio
no oggi un poco più vicino all'orlo 
del tavolo? Si accomodino, ma non 
potranno continuare a lungo. Oggi, 
dopo tutto, il grosso successo co
munista è anche un monito contro 
ogni velleità di restaurazione tam
broniana. Chi la vuole, deve sapere 
che potrà imporla solo con un re
gime di polizia. I dorotei ci pensano 
davvero? 

il partito comunista abbia cercato di 
suscitare nell'elettorato la volontà 
di vedere chiaro e di farsi più 
forte per obbligare i dirigenti del 
centro sinistra ad impegnarsi jn un 

grandi centri cittadini del nord. Ma 
il trasformismo della liquidazione 
monarchica si è esteso a tutti i par· 
titi, comunista compreso. Quando 
leggiamo, nella lista dei senatori co
munisti della Sicilia il nome dell'ex 
monarchico Marullo, comprendiamo 
molte cose. Nel ;\fezzogiorno, que· 
sto grosso spostamento di voti non 
segna ancora affatto una ritraduzio
ne stabile e ideologicamente fondJ· 
ta a sinistra della esigenza di unn 
rappresentanza sociale della gente 
minurn; se~na piuttosto la transi; 
zionc, in parte a forme politiche di 
prote~ta - come quelle del PCI e 
dcl PS r, - in parte di nuova «pro
tezione » clientelare. 

Ci è persino difficile crederlo: la 
destra, qualche volta, è realista; e 
i dorotei lo saranno abbastanza da 
sapere che certe esperienze non si 
possono ripetere. Tuttavia chi ana
lizza il voto dcl 28 aprile, pur con
vinto che esso non consenta altre 
prove che quella del centro sini
stra portato alle sue serie conse
guenze, deve anzitutto domandarsi 
che cosa significhino proprio le due 
massicce avan?.ate, del partito libe
rale e del partito comunista. 

La rh'oha 

dei conservatori 

Un suggerimento abbastanza 
preciso viene da un commento del 
« Guardian ». L'avanzata liberale è 
una rivolta dcl nuovo ceto medio 
conservatore italiano, che teme di 
essere portato a dover pagare il 
prezzo della programmazione in una 
reale applicazione delle imposte sul 
reddito: la piattaforma più costante 
di Malagodi è appunto costituita 
dalla richiesta di mantenere intatto 
un sistema fiscale che riareggia ric
chi e poveri dinanzi all'imposta in
diretta, e di salvare ad ogni costo il 
segreto bancario. 

La diagnosi è abbastanza esatta. 
Va integrata con una qualificazio
ne altrettanto precisa del! 'ingrossa
mento comunista. Anche questo è 
stato un voto di classe: di fronte 
all'ambiguità delle formule sinora 
adottate dallo stesso governo Fan
fani, per le quali non è mai apparso 
chiaro « quale » programmazione e 
« per » chi e « contro chi » e a spe
se di chi, è abbastanza naturale che 

• 

senso univoco. 

In linea di massima, quindi, lo 
ingrossamento liberale e quello co
munista sono il frutto obbicttirn di 
una situazione, i cui momenti sa
lienti sono notissimi. Il centro si
nistra non è nato, come sappiamo, 
da una conversione della DC o da 
una condiscendenza socialista, ma 
dalla presa di coscienza di un pre
mente sviluppo economico-sociale, 
che obbligava a formare un gover
no di « riequilibrio », pena lo scop
pio diretto e incontenibile delle 
contraddizioni tra Nord e Sud, tra 
città e campagna, tra occupati e 
sottoccupati, e via dicendo. Lo stes
so iniziale incremento del reddito 
pro capite nel Mezzogiorno, meno 
della metà tuttavia che quello dcl 
Nord, abituava ora i meridionali a 
un nuovo giudizio e a più aperte 
rivendicazioni, ma soprattutto a re
spingere ormai la « protezione i. di 
partiti come il monarchico e il de
mocristiano. Non si sarebbe dunque 
potuto impunemente continuare al
la vecchia maniera: l'Italia stava di
ventando un paese industriale mo
derno; o lasciare scoperte e insolute 
le nuove locte di classe, o riassor
birne gli stimoli e le indicazioni in 
una nuo\·a politica. 

Ma se questo era lo scopo dcl 
centro sinistra, bisognava anche de
finire la tendenza - socialista o no 
- di questo. A questo punto, so
spesa ancora ogni decisione, è ab
bastanza ovvio che i conservatori 
e i comunisti prendessero l'iniziati
va. I nuovi ceti del boom italiano, 
gl'immigrati delle città divenuti 
nuovo ceto operaio, la classe me· 
dia e impiegatizia del nostro più 
recente sviluppo « terziario », ecco 
la gente nuova che viene assorbita 

Il paese è 

in movimento 

Nondimeno, è importante egual
mente che liberali e comunisti sia· 
no rcnetrati nelle sfere profonde in 
cui si rielabora confusamente Ja 
nuova società italiana nelle sue ri
chieste più chiare e nelle sue aspi· 
razioni più confuse. Tutto, nel no; 
stro pae~e, è stato rimescolato negl~ 
ultimi cinque anni, sono comparsi 
sulle piazze di Genova e di Torino 
giovani nuovi, sono accorsi verso 
l'Italia della televisione le masse il
letterate delle regioni più depresse 
dcl Su<l. I partiti che, in quanto par· 
titi, \'anno incontro a questa realtà. 
è solo troppo naturale che avanzi· 
no i!1 modo massiccio. Se qualcun~ 
verra ora a dire che « sono fuori 
dd gioco » perchè non fanno parte 
della maggioranza di governo, sar~ 
solo facilissimo mettergli sotto gli 
occhi il fatto della confermata, ac
cresciuta fiducia del « popolo so· 
vrano ». Speriamo che simili scioc
chezze siano state cancellate dal 28 
aprile, e sarebbe già qualche cosa 
di acquisito. 

Il criterio classista non è l'unico, 
naturalmente, che spieghi il risul
tato delle elezioni politiche; ma 
vorremmo tentare di applicarlo an
cora, per ipotesi di lavoro, ai par
titi perdenti, o in ristagno: la DC. 
e il PSI. 

in questa lotta, ecco il nuovo strato 
associato deliberatamente a ciascuna 
delle due forze in contrasto. Natu
ralmente non tutto è riuscito cosl 
chiaro e schematico. Liberali e co
munisti si trascinano dietro un elet
torato che non porta, nel proposito 
del voto, motivazioni così rnzional
men te semplici. Tutto il più gret
to qualunquismo è venuto ai libe
rali attraverso la liquidazione del 
partito monarchico, o sale dalle file 
degli impiegati dell'industria dei 

Per quanto riguarda la DC, al-
1 'origine della sua «disgrazia» vi 
può essere benissimo il fatto che, 
annunziata vagamente una sua scel· 
ta di centro sinistra come decisione 



ii vertice, e11sa abbia poi accurata· 
mente evitato di darne una inter· 
Pretazione di classe, cercando di 
captare voti in tutti gli strati, e cvi
tan~o. di impegnarsi nella scelta dei 
1·~ri tipi « politici i. d i programma
~1on~. Non poteva dunque evitare 
che 1 problemi di da:.sc inerenti an
che al :.olo annunzio Ji una politi· 
ca di cenrro sini:.tra assumessero 
espressione autonoma, fuori e con
tro questo schier,1mento di governo. 

Quanto ai sociali~ci, c,sj h.mno 
dovuto scontare il passag~io ancorJ 
tanto recente dalla mentalità di op· 
Pùsizione 111l'impegno di maggio
ranza. La difesa stes.;a di questa 
transizione si è determinata in un 
~ungo attrito sulle due frontiere, di 
estra e di sinbtra, per contestare 

al PSDI e al PCI accuse che ben 
conosciamo . • Purtroppo, intento da 
Illesi e mesi a questo logorio dia
lettico, e occupato al centro nelle 
estenuanti ricerche programmati
che, il PSI ha finito con il trascu
rare il primo compito di un partito 
SOcialista, che è di essere prci;ente 
e ~ttivo proprio nelle zone e presso 
gli strati più depressi. Ecco invece 
la autocritica chiarissima: « ci è 
sfuggita tutta la 1.ona più stagnante 
dell'Italia centrale. e i vantaggi 
conseguiti nel Sud sono malinconi
camente compensati dalle perdite 
secche nel proletariato indu:.triale 
dei Nord ». J nutile accusare la si· 
nistra di aver « mollato ». Sono gli 
jutonomisti che hanno lasciato ral
entare quella « garanzia alla ba
se», che specifica il modo di gover· 
nare proprio del socialismo. 

La lezione 

delle cose 

Era dunque inevitabile che i de
rnocristiani decadessero e i sociali
sti rimanessero faticosamente stati· 
ci. Senza contare che il metodo de
mocristiano di cacciar voti, affidan· 
dosi a organi:.mi corporativi (dalle 
ACL! ai Commercianti, dalla CISL 
ai bancari o agli artigiani) è est ·c. 
lllamente rischioso, pcrchè, come i 
fatti hanno dimostrato, il ceto me· 
d_io non si raggiunge per « catego
rie », ma per una politica che diret
tamente lo riguardi. 

Quanto a Saragat, che pure ha 
guadagnato voti, bisogna proprio 

dire che li ha ottenuti a dispetto 
della sua « dottrina ». Egli dava 
per realizzata l'unità del ceto me
dio staccato dai conservatori e del 
proletariato staccato dal PCI: inve· 
ce il ceto medio ha votato PLI e 
il proletariato PCI. Le elezioni del 
28 aprile hanno provato che le sue 
diagnosi sono di tipo unicamente 
propagandistico: portano voti a lui, 
ma lasciano che tutto il resto delle 
co e proceda in senso diametral
mente opposto al previsto. 

Se questa è la lezione delle cose, 
ci sembra che il solo modo coerente 
di trarne qualche effetto pratico sia 
ora di affrontare scoP,ertamente la 
responsabilità di una politica socia
lista di centro sinistra. Il voto del 
28 aprile, nel suo insieme, non ha 
accresciuto che di qualche frangia 
lo schieramento di destra, ma ha 
determinato al Parlamento italiano 
(sommati i voti del PCI, del PSI, 
del PSDI e del PRI) il più ampio 
schieramento di sinistra dal '46. 
Dare dunque al centro sinistra una 
interpretazione di « servizio • al 
neocapitalismo, come vorrebbero i 
dorotei, è contrastare decisamente 
il responso del Paese. Noi non pos· 
siamo prevedere le conseguenze 
e~atte che ne nascerebbero; ma nep
pure Tambroni, buonanima, poteva 
:.upporre che a Genova la gente sa· 
rebbe insorta. I conti delle politiche 
sbagliate, in linea di massima, si pa· 
gano nella vi:ilenza: bisogna preve
derlo, o dichiarare apertamente che 
lo si vuole. 

Queste conclusioni, cosl ragio
nevolmente palesi, non saranno tut
tavia tradotte in pratica né con ce· 
lcrità, né con ovvia semplicità. Ogni 
partito dovrà ora passare attraverso 
una esperienza di riconciliazione con 
se stesso. Il PSI ha come nuovo mo· 
tivo di contrasto la sfasatura che si 
presenta tra una base ancora larga
mente di sinistra, e un risultato elet· 
torale che ha portato, sembra, al 75 
per cento la frazione autonomista 
nel nuovo gruppo parlamentare. I 
liberali non hanno correnti interne 
e quindi Malagodi è tranquillo nel· 
la sua autocrazia. Nondimeno, dopo 
qualche tempo i suoi due milioni di 
elettori incominceranno a doman· 
darsi a che è servito tanto affluire 
di suffragi, se il PLI deve rimanere 
per cinque anni fuori del governo. 
Il disagio del PLI, nella sua stessa 
vittoria, sta nel fatto che raccoglie 
centinaia di migliaia di voti di pro-

testa, di un elettorato per sua na· 
tura ministeriale, un elettorato che 
vuole il potere. 

In casa dci comunisti non c'è in· 
vece da temere, anche per il perdu
rante centralismo, un dissidio o un 
fondamentale dualismo: il successo 
aggiunge patriottismo, alla unità vo
luta e a quella disciplinare. E tutta
via alla nuova forza corrisponde la 
nuova rc:.ponsabilità di chiarimento 
ideologico, di precisazione di com
piti, di iniziative di base. Un fortis
timo partito d'opposizione non po
trà durare a lungo, ancora, nel tran
quillo centrismo togliattiano. 

Vogliono la 

testa di Fanfani 

E infine la Democrazia cristiana. 
La grnndc baruffa è appena scop
piata, e non sappiamo dove porterà 
il partito, e il governo stesso .. Pre
pariamoci dunque a una fase d1 so
spensione, durante la quale accadrà 
pure che le antitesi di classe, che 
hanno i;uggerito a liberali e a comu
nisti le vie di questo successo, non 
potranno che acutizzarsi. 

A noi è sempre sembrato sciocco 
e intimidatorio il ricorso all'opinio
ne e alla politica internazionale, per 
le questioni interne. Pensiamo tut
tavia che sarebbe sciocco, per devia
zioni e diversivi dalla via più nor
male e conducente della politica ita
liana, che finissimo anche con l'ap
partarci da un'occasione storica, 
quella della distensione, per la qua· 
le avevamo cd abbiamo qualche car
ta da giocare. E' giusto che, proprio 
nel momento in cui la politica di 
centro sinistra, sorretta da forze che 
meglio le corrispondono, per le be
ghe di coloro che la temono ci ven
ga ad esonerare da un posto, nel 
coro europeo, in cui avevamo una 
parte precisa, di bastione nei con
fronti gollisti, e di conseguente ac
costamento alla Gran Bretagna? 
Tutto deve essere sprecato e disper· 
so per le ambizioni di certi dorotei 
che vogliono la testa di Fanfani? 
Certo la lotta politica passa per que
ste via aspre e grette. Ma ogni volta· 
che si deve constatarlo, il ramma
rico si rifà pungente, e più impa· 
zicnte lo sdegno. 

U~fBERTO SEGRE 
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Postilla sul 
centrosinistra 

di FERRUCCIO PARRI 

T UTTI d'~ccordo dunque che, volta e rivolta, 
dopo il 28 aprile la politica italiana non 

può aver altra formula che il centro-sinistra. 
L'<< allargamento dell'area democratica», secon
do l'interprete più cauto e responsabile, l'on. 
Moro, è !I mobile fondamentale che giustifica 
questa svolta storica. Sarebbe una resa codarda, 
ed anche pf r;colosa come dice Piccardi, che 
l'allargamentc finisse in un sostanziale restrin
gimento. 

Ma il centro-sinistra ci son molte maniere per 
cucinarlo, cioè gradi diversi d'impegno e di 
serietà. O, per essere più chiari, molti modi 
di ritardarlo, diluirlo, infiacchirlo, eluderlo. E 
per essere obiettivi, le difficoltà di un quinquen
nio legislativo e politico di centro-sinistra sono 
tali e così serie da spiegare - non giustificare -
esitazioni rinvii e riluttanze. 

Ben presto, quasi subito, dovrebbe essere adot
tata una direttiva di governo circa la program
mazione: senza un minimo di impegno normativo 
a lunga scadenza il centro-sinistra diventa una 
presa in giro. Ben presto si dovrà decidere sulle 
regioni: l'attuazione non può esser improvvisata, 
ma senza impegni definiti la programmazione 
resta per aria ed i rapporti stato-cittadino restano 
quelli di Scelba. Ben presto si dovrà decidere 
sul minimo di riforme agrarie necessarie a com
pletare le linee generali di questo stesso quadro. 

E per tenerci solo ai fatti maggiori, senza 

scendere ad almanaccamenti e conteggi che non . 
sono di nostro gusto e proposito, sarà in grado , 
il grosso doroteo di saltare questo fosso? E come' 
decisioni di questa portata sono possibili solo a 
prezzo di un forte e diretto impegno socialista, 
come si comporterà Saragat per non esserne so· 
verchiato? 

Non presumono gli scrittori di questo foglio 
d'impartire lezioni e consigli ad uomini e partiti. 
Intendono interpretare con la sincerità, la buona 
fede, il disinteresse di cui sono capaci le neces
sità profonde di vita e di progresso della società 
italiana. 

Sono queste che ci fanno considerare giunto il 
momento di decisioni forti e coraggiose. Un 
centro-sinistra di piccolo cabotaggio è meglio 
non farlo. Se non si riuscisse, se non si sapesse 
arrivare ad altro, tornino i socialisti all'opposi· 
zione franca e determinata non dei frontisti ma 
dei governanti di domani. Senza i socialisti 
impegnati al governo ben presto si dovrebbe 
tornare a nuove elezioni. 

Il programma di governo può essere pruden; 
temente temperato quanto necessario finche 
non intacchi la organica coerenza di una diret
tiva di sinistra a lunga scadenza. E su questa 
occorre sia impegnata nel modo più dichiarato 
e non reversibile la responsabilità piena dei 
gruppi parlamentari dalla DC al PSI. 

Le decisioni forti spettano in primo luogo 
agli organi responsabili della DC e del PSI. 
Auguriamo che le scelte siano proposte nel 
modo più chiaro e non reticente. 

Ci sembra anche che dovrebbero esser prese 
rapidamente. E per quanto riguarda i socialisti 
sia perciò preferibile che il Congresso non venga 
rinviato all'autunno. In condizioni così incerte 
soluzioni interlocutorie sono pericolose, pre
messa di sfilacciamenti e pasticci. 

FERRUCCIO PARRI 

Hanno votato senza paura 

di ANNA. GAROFALO 

QUANDO nel gennaio '45, per ini
ziativa di Dc Gaspcri e di To

gliatti, fu varata la legge che dava 
alla donna il diritto di voto, oltre 
le solite e trite lamentele sulla 
inesperienza e la immaturità poli
tica di lei, corse per tutta Italia la 
voce che il voto femminile - con
siderati i milioni di donnette delle 
campagne e dei piccoli centri - sa
rebbe stato condizionato dal par-

roco e dalla paura. Sarebbe stato, in
somma, un voto conservatore, un 
voto clericale. 

domicilio, la ristrettezza mentale di 
certa piccola borghesia specie cen· 
tro-meridionale, ancora non toccata 
d<tl processo di emancipazione e in· 
chiodata - malgrado l'avvento del· 
la Repubblica - al mito « trono e 
altare » fecero di buona parte del
l'elettorato femminile un gregge, 
manovrato dai preti e dagli uomini 
di casa. 
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Il timore non era privo di fon
damento e infatti, il 18 aprile '48, 
se ne ebbe clamorosa conferma. La 
grande percentuale di analfabeti
smo fra le contadine, le casalinghe, 
il modestissimo livello di istruzio
ne di certe operaie non specializza
te o piccole artigiane o lavoranti a Naturalmente il diritto di voto 



ilovevii essere concesso, malgrado 
questo pericolo grave. Escludere ol
tre la metà dei cittadini italiani da 
uno dei primi, se non dal primo, 
diritto democratico avrebbe voluto 
dire cominciare male, malissimo, 
l'opera di rinnovamento e di pro
gresso cui l'Italia si era accinta, 
uscendo tramortita ma consapevole 
da tanto tristi avventure. 

Cosl le donne votarono male 
(ma votarono male anche gli uo
mini) permettendo l'instaurarsi di 
un regime confessionale, che avreb
be lentamente messo radici in tutti 
i settori del paese. 

Nelle elezioni dcl '.53, contrasse
gnate dalla lotta contro la « legge 
truffa » (e chi scrive ricorda quella 
battaglia garibaldina, cui partecipò 
direttamente, come un titolo di ono
re della sua vita) le cose andarono 
meglio. La legge non scattò e que
sta fu la prova che anche le donne 
collaborarono a non farla scattare 
e almeno buona parte di esse capl 
c
1
he occorreva « far argine » contro 
'arbitrio e la frode. 
. Forse, alla luce di oggi, quel de

ciso " no pasaran " appare in tut
to il suo valore determinante e 
~e ne accorgono anche coloro che, 
1

1
n buona fede, lo avversarono e 
o condannarono. 

Il significato 

del voto 

Più tardi, le acque si richiu
sero e vennero gli anni dell'im
mobilismo, del centrismo, del "mi
racolo economico " e della paura 
dell'atomica. Solo nel '60, di fronte al pericolo dell'esperimento 
.arnbroni, si ebbe un improvviso 

tJtorno di fiamma: il fronte anti
fascista si ricompose, le folle sce
~ero in piazza, la polizia sparò e 
ti governo impossibile cadde. Fu 
un campanello d'allarme, che avreb
?e dovuto far riflettere coloro che, 
1~ebriati dal potere, considerano 
I elettorato una massa di manovra 
e si illudono di poter contenere, 
con la blandizie e con la forza, le 
sue legittime esigenze. 
. Oggi ci troviamo di fronte ai 

risultati delle ultime elezioni e oc
corre fermarsi sul significato di un 

voto che - occorre dirlo - pre
senta aspetti e contorni dcl tutto 
inattesi. 

Il voto del 28 aprile è stato un 
voto di sinistra, un chiaro pronun
ciamento in favore di una corag
giosa politica sociale e insieme la 
condanna di troppo studiate pru
denze e di troppi opportunismi e 
la protesta contro imbrogli e scan
dali. Ebbene, a questo risultato si 
è giunti, a mio avviso, con un forte 
contributo di donne liberate dalla 
paura, di donne stufe di imboni
menti e di chiacchiere. 

Vediamo da che cosa nasce que
sta convinzione: innanzi tutto dalla 
massiccia perdita del partito di mag
gk•ranza. Quando viene intaccato 
l'elettorato democristiano, cherchez 
la /emme, perché furono le donne, 
aizzate dai confessori, a rendere 
elefantiaco quel partito. 

Secondo: lo spostamento a sini
stra, a favore non solo dei comu
nisti ma anche dei socialdemocra
tici e dei socialisti (che attaccati da 
due parti hanno resistito benissimo) 
e che si riflette in tutte le sezioni 
elettorali, sia dei quartieri alti che 
delle borgate, appare come il deri
vato di una forza elettorale omo
genea, che potrebbe (dico potreb
be) essere costituita dalle donne. 

A che si deve questa profonda 
trasformazione? Innanzi tutto al 
lavoro. Sei milioni di donne parte
cipano oramai al processo produt
tivo della nazione, portano a casa 
uno stipendio, sono obbligate a di
fendere i loro diritti sindacali, scio
perano, manifestano. Questo le ob
bliga ad informarsi, a riflettere, a 
discutere. 

L'enorme esodo maschile dalle 
campagne, l'emigrazione, hanno la
sciato le donne sole e capo-fami
glia. E' un fatto che conta. Ai do
veri, si sa, corrispondono i diritti. 
E la « matriarca •, attraverso la
crime e fatiche, ha cominciato a 
capire che l'opera sua nei campi 
non poteva esser valutata il 65% 
di quella maschile, come il famoso 
" coefficiente Serpieri " - di mar
ca fascista - stabilisce, ancora 
oggi. 

Le impiegate, le professioniste, 
che hanno imposto, con il loro 
atteggiamento e con l'aiuto delle 
organizzazioni femminili, il rispetto 
della Costtiuzione per quel che ri-

guarda l'accesso a tutte le carriere 
e la parità degli stipendi e salari, 
hanno impar.ito che queste battaglie 
si vincono se ci sono le forze poli
tiche che le sostengono e le portano 
avanti. Ecco se! milioni di donne, 
dunque, che, in larga percentuale, 
debbono essersi reso conto della im-
portanza del voto in una certa 

direzione. Le notizie che arrivano dal 
Mezzogiorno (dove come si sa le 
sinistre banno molto progredito) di
cono che c'è stata un'altissima per
centuale di votanti, con larga pre
valenza di donne. 

S'è aperto 

uno spiraglio 

Una candidata che ha fatto pro
paganda nel triangolo Lecce - Brin
disi· Taranto assicura che in quelle 
città hanno votato per i partiti di 
sinistra molte più donne che uomini. 

La influenza della televisione, an
che quella, non è mancata e non a 
favo re del partito democristiano. 

Uno spiraglio si è aperto sul mon
do dell'autorità, da cui tutto dipen
de. La politica non è rimasta an
corata a vicende di paese, al comi
zio dell'oratore che «viene da fuori», 
si è sprovincializzata. 

Il famoso intuito femminile ha 
funzionato, di fronte a certi visi e a 
certi discorsi di parlamentari inqua
drati nel video. Molti no sono stati 
formulati spingendo il bottone. 

Veniamo all'enciclica «Pacem in 
terris » e all'atteggiamento umano e 
politico del Pontefice, cosl diverso 
da quello del suo predecessore. Non 
si può certo mettere in dubbio la sua 
influenza, specie nelle campagne e 
nei piccoli centri. 

Quel « mi saluti tanto il suo 
papà », detto sorridendo da Gio
vanni XXIII a Rada Kruscev, in 
\'isita con suo marito al Vaticano, 
deve aver fatto riflettere molti sem
plici cervelli. Non era più certo, anzi 
non era certo affatto, che « votare 
a sinistra » significasse incorrere in 
scomuniche ed anatemi, prendere un 
biglietto diretto per l'inferno. E le 
donne ne hanno tenuto conto. 

Non solo molti uomini, ma anche 
molti « diavoli », escono sconfitti da 
queste elezioni. 

ANNA GAROFALO 
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Programmazione contestata 
di PAOLO SYLOS LA.BINI 

SUBITO prima delle elezioni, la Commissione na· 
zionr!e per la programm.1zione economica ha con

cluso fa prima fase dei suoi lavori. Il Presidente della 
Sezione esperti. prof. Pasquale Saraceno, ha presen
tato un st10 r;1pporto; vari esperti hanno presentato 
note e ossl·n·.1zioni al rapporto Saraceno; una me
moriii è nata prc:.entata dal prof. Giorgio Fuà e dallo 
scrivente. 

Sui risultati linora raggiunti dalla Commissione 
circolan1), nel nostro paese, versioni contrastanti o 
confuse. Si sa che ci sono stati dei dissensi, ma non 
si sa b1.nc su quali questioni. Proprio per chiarire 
i termini dei problemi e dei dissensi è necessaria ed 
urgel'te la pubblicazione di tutti i documenti. La pro
gram1;rnzione non è una questione tecnica che inte
tessi un ristretto gruppo di specialisti. Interessa 
tutti, e tutti debbono poter conoscere le questioni di
battute, cosl che poss.1 contribuire al dibattito chi è 
in grndo cii farlo. I I segreto, o quel tanto che rimane 
oscuro, nono:.tante le numerosissime indiscrezioni, ali
menta timori e non giova a nessuno; o meglio, giova 
a chi ha interesse a screditare gli sforzi che si sono 
compiuti e si stanno compiendo per avviare una 
politica di piano. 

I dissensi ci sono stati. Non solo erano ine\·ita
bili, in una Commissione cosl eterogenea, formata da 
esperti con diverse ideologie e da rappresentanti d'in
teressi l'Conomici e sindacali addirittura contrapposti; 
ma era opportuno che venissero fuori, alla luce del 
sole. E' bene dire che i dis~ensi sono molto meno 
gravi di quanto alcuni prevedessero. Nessuno ha pro
posto una pianificazione di tipo sovietico o di tipo 
cinese. Tutti, n.1tun1lmcnte, si sono riferiti alla realtà 
italiana; e nessuno ha mostrato di volerla modificare 
in modo rivoluzionario. Tutti, però, dalla destra alla 
sinistra, si sono dichiarati d'accordo sull'esigenza di 
moduìcare questa realtà; i dissensi 'si sono concentrati 
sui meui. Gli uni ritengono che bisogna solo asse
condare le forlc private, riformando gli strumenti 
pubbiici ( burocrazi;t, sistema previdenziale e sistema 
tribut.trio). mJ 11011 sii argini giuridici e le strutture 
istitulionali entro cui le forze private si muovono; 
inolue, il campo d'azione delle imprese pubbliche 
de\'C essere ridotto e non allargato. Gli altri, riten
gono che le forze private vanno assecondate quando 
si muo\•onc' in modo conforme agli obiettivi; altri
menti, vanno modificati gli argini giuridici e le strut
ture istitu:donnli. 

QuJnto agli obiettivi, c'è stato un consenso quasi 
completo su quelli indicati, in termini molto generali, 
nella « Nota aggiuntiva » alla Relazione generale sulla 
situuione economica del paese, presentata dal Mi
nistro Ugo La Malfa nel maggio del 1962: mante
nimento di un elevato saggio di sviluppo; elimina
zione degli squilibri territoriali (specialmente: Nord-
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Sud) e settoriali (specialmente: agricoltura-industria); 
iaggmn~imcnto di livelli simili a quelli dei paesi più 
progrediti nel campo dci consumi pubblici o sociali 
(principalmente: scuola, ricerca scientifica, sanità, al
loggi). 

Il m;mtt'nimento di un elevato saggio di sviluppo 
condiziona il rnggiungimento di tutti gli altri obiet· 
ti vi; d'altra parte, solo se si perseguono efficacemente 
gli altri obiettivi è possibile mantenere elevato il saggio 
di sviluppo Che ciò avvenga automaticamente, infatti, 
sarebbe pericoloso credere. Tutti gli economisti con
cordano nel considerare come uno dei principali fat
tori propt1lsivi - forse il fattore più importante 
nella straordinaria e~pansione dell'ultimo decennio -
l'elevato saggio d'incremento delle esportazioni, do
vuto, congiuntamente, alla progressiva attuazione del 
mercato comune europeo ed alla favorevole congiun
tura mtcrnazionale. Bisogna rafforzare le spinte in· 
terne allo :.viluppo dcl mere.Ho; e bisogna essere 
pronti ne: caso che la congiuntura internazionale si 
indeboli.ca. 

In pratica, solo mantenendo un ele\·ato saggio di 
sviluppo è po::.sibile eliminare progressivamente la 
tascia, tuttora co,picua, di redditi che sono vergo
gnosamente bassi. Da uno studio compiuto per conto 
della Commissione risulta che 1111 quinto delle famiglie 
agricole h.1 consumi pro capite inferiori alle 10.000 
lire mrnsili e 1111 quinto delle famiglie extra agricole 
consun i inferiori alle 18.000 lire. 

Il Sl'Condo obiettivo è di ridurre progressivamente 
il divario tra redditi pro c;1pitc agricoli e quelli extra 
agricoli: oggi il rapporto è qu.1si di 1 a 2. Finora le 
famiglie di chi h1vorn la tt:rra hanno partecipato in 
misura molto modesta al miglioramento economico; 
e in larga misura sono rim;1ste tagliate fuori dal pro
gresso ('ivile: una quota irrisoria degli iscritti agli 
istituti d'istruzione ::.uperiore proviene da quelle fa
miglie 

L'obi1..t1ivo pil1 ambizios~ è quello della elimina
zione dt:gli squilibri territoriali, cioè, sostanzialmente, 
quello dd pareggiamento dci redditi pro capite fra 
Sud e Nord (oggi il rapporto è di circa 1 a 2). Si 
tratta, niente meno, della unificazione economica del
l'Iralia Molti ancora ritengono un'utopia arrivare a 
quel pareggiamento. Non è un'utopia: si può dimo
strare c/;e è possibile raggiungere un tale obiettivo in 
un periodo non enormemente lungo (quindici anni) 
e con uno sforzo perfettamente sopportabile per la 
col/et111ùa nazionale. 

L'ultimo obiettivo - o meglio, l'ultimo gruppo di 
obiettivi - è quello del raggiungimento di livcUi sod· 
disfacenti dei principali consumi « sociali ». 

I diversi obiettivi o sono interdipendenti o, in 
parte, si sovrappongono: le carenze dei principali 
consull'i « sociali » costituiscono un importante elc-



tncnto degli squilibri territoriali, perchè sonò 
~ravi sopra tutto nel Mezzogiorno; il problema 
degli ;;quilibri territoriali si ricollega in larga misura 
a quello degli squilibri settoriali: l'agricoltura è, in 
media, più arretrata e meno efficiente proprio nelle 
regioni meridionali. 

L'obiettivo della grande eliminazione degli squi· 
!ibr! territoriali e quello dell'eliminazione degli sq.ui
ubn settoriali possono essere raggruppati in un unico 
obiettivo: quello della piena ed efficiente utilizzazione 
delle risorse e in particolare del lavoro. Oggi la disoc
cupazione è in declino, pur essendo ancora cospicua; 
ma il numero dei sottoccupati e di coloro che sono 
occupati in modo precario e inefficiente è grande, 
non solo nell'agricoltura, ma anche nel commercio, 
nella pubblica amministrazione e nella fascia dell'arti
gianatn tradizionale che nei censimenti viene incluso 
nell'« industria ». A causa dcl deficiente sviluppo di 
cene aree e delle carenze nell'organizzazione della 
scuola e dell'istruzione professionale, si riscontrano, al 
tempo !'tesso, un'acuta scarsezza e una « sovrabbon
danza» di mano d'opera, secondo i settori e secondo 
le zone, ccme provano, da un lato, le difficoltà di 
reperimento di mano d'opera in certe industrie, e, 
dall'altro, non solo le statistiche dei disoccupati 
(circa un milione), ma anche quelle degli emigrati 
a!l'estcro (da 100 a 200 mila l'anno, al netto dei 
r~mpatri) e quelle delle massicce migrazioni interre
g1onah. Uno sviluppo economico più equilibrato può 
condu1·re aJ una graduale diminuzione del flusso, tut
tora enorme, di coloro che emigrano all'estero; e ad 
u~a graduale diminuzione delle migrazioni interre
g1?nali, !'Opra tuuo fra Sud e Nord (da 100 a 200 
rn1Ja persone l'anno). La progressiva diminuzione dei 
due flum migratori è un obietti\'O desiderabile non 
solo sotto l'aspetto economico ma anche sotto l'aspet
to um:::no. 

Obiettivi 

anihiziosi 

. I prohlc:mi da afT ronture sono dunque gravi e 
gli obiwivi proposti sono ambiziosi. Ma da alcuni 
lavori ddla Commissione emerge sin da ora chiara
ll'lente che in un quindicennio essi possono essere 
raggiunti senza eccessi\'O sforzo in termini di rispar
mio e sen1a gravi sJcrifici in termini di consumi di 
ordine superiore, sempre che l'economia continui a 
crescere con un ritmo sostenuto. Il dilemma fra con
sumi e inve!>timenti - se si vuole im·estire di più 
bisogna consumare di meno - è aspro solo in un'eco
nomia stazionari11 o in un'economia che si sviluppa len· 
tamenre, o, dopo una guerra, in un'economia che 
abbia subito gravi danni e che debba procedere alla 
:-icostruz:one. In un'economia che si sviluppa con 
un ritmo relativamente rapido quel dilemma non ri
guarda pii1 l'ammontare assoluto ma l'incremento del 
reddito e quindi cambia completamente di carattere. 
Lo stesso vale per il dilemma: consumi « opulenti ~ 
contro consumi civili essenziali; si tratta d'influire 
Sui rispettivi saggi d'incremento (sopra tutto attra-

verso 1a manovra fiscale) e non d'imporre una dura 
politica di austerità. 

Tutto questo però non significa che il raggiun
gimento di quegli obiettivi sia un compito facile: è 
molto difficile. Ma lo è non per ragioni di « deficienza 
di capitale » o di impopolarità di una politica di auste
rità, ma perchè esso implica una profonda riorganiz
zazione della struttura degli investimenti e della produ· 
zione (specialmente nell'agricoltura) e degli strumenti 
d'intervento pubblico. 

Sugli strumenti d'intervento sono sorti i maggiori 
dissensi. Ciò era da prevedersi, perchè non si tratta 
di un problema puramente tecnico ma di un problema 
che è, al tempo stesso, tecnico e politico - di poli
tica economica. 

Tecnica 

e politica 

Gli esperti a tendenza conservatrice pensano che 
sia legittimo parlare di riforma di strumenti e di 
« riforme di struttura » solo con riferimento alla pul>
blica amministrazione, al sistema previdenziale (per 
rendere meno pesanti, per le imprese, i relativi oneri) 
e, se mai, al sistema fiscale (per renderlo più eco
nomico). 

Gli altri esperti pensano che sia necessario parlare, 
oltre che di queste, anche di altre riforme, come, per 
esempio, quelle che derivano dalla costituzione d~ 
gli organismi regionali; della riforma del si· 
sterna sanitario (che comporta il problema dei 
prezzi dei medicinali); degli strumenti di in· 
tervento nel campo industriale (non solo degli incen
tivi, ma :inche della riorganizzazione e del potenzia
mento delle imprese a partecipazione statale e della 
costituzione di società finanziarie regionali con capitale 
pubblico ma con facoltà di assumere partecipazioni 
in società private); degli strumenti d'intervento sul 
campo deìl'urbanistica e delle costruzioni. 

Sostenere che solo delle prime « riforme di strut
tura » si debba discutere in Commissione, mentre si 
debbono ignorare le seconde perchè le prime costitui
rebbero questioni « tecniche», mentre le seconde in· 
vestirebbero scelte politiche, è affermazione chiara· 
mente sofistica e ideologicamente \'iziata. Tutte le 
questioni trattate dalb Commissione investono la 
politica economica e sono, al tempo stesso, tecniche 
e politiche. Compito degli esperti è quello di analiz
zarne gli aspetti tecnici; il fatto, O\'Vio, che la scelta 
e la Jcdsione politica spettano al Parlamento e al 
Governo non può e~imerc la Commissione daJl'esami
narle. Inevitabilmente, su certe questioni (quelle che 
più direttamente investono interessi privari o di cate
goria) i pareri saranno diversi. Tanto meglio: se i 
pareri sar,mno seriamente e 1ernica111e11te motivati gli 
organi politici porranno più agevolmente e con mag
giore cognizione di causa compiere le loro scelte. 

I pareri non possono non essere discordi, per esem
pio, sulla opportunità e sul modo di usare le regioni 
come strumenti del piano, o sui poteri da attribuire 
alle regioni nel settore agrario; ciò è inevitabile, se 
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si riconosce che alcuni esperti appartengono a gruppi 
economici dichiaratamente avversi alla creazione stes· 
sa delle 1egioni. checché ne dica la Costituzione. Ine
vitAbilrr.ènte di\'ersi saranno anche i pareri sulla que
~tione di un nuovo :.trumento legislativo per il regime 
dci suoli urbani. Sono questioni politiche e sono que
stioni tecniche. Le regioni: altro è tecnicamente il pro
gramma se si parte dal presupposto che debba esser 
fatto ,cJo al centro; altro è tecnicamente se si am
mette che possa articolarsi in piani regionali. Né 
tecnicamente né economicamente le due soluzioni sono 
indifferenti; cd è perfettamente lecito, anzi doveroso, 
per gli esperti pronunciarsi sulla convenienza dell'una 
o dell'altra soluzione. Indubbiamente, sulla preferen
za influiranno le convinzoni ideologiche o poli
tiche; ctò importa poco; quel che importa è il valore 
delle argomentazioni tecniche. 

Il regime dci suoli urbani: promulgare una nuova 
legge urbanistica è una questione politica. Ma altre 
sono lt! po!>sibilità di sviluppo urbano ed edilizio, 
l'incidema dei costi delle aree sul prezzo degli al
loggi, l'incidenza dei costi d'insediamento urbano in 
un'area industriale, nell'ipotesi che si vada avanti 
con la legge urbanistica promulgata in periodo fascista; 
altre sono le possibilità di sviluppo e i costi nell'ipo
tesi eh~ si promulghi una nuova legge. Sono questioni 
tecnico-economiche che presuppongono una scelta poli
tica. E' perfettamente lecito, all'esperto chiamato a 
indicare le linee desiderabili di sviluppo dell'edilizia 
e d~gli insediamenti urbani, prospettare quali sareb
bero le pos~ibilità di sviluppo e i costi se si andasse 
avanti con la legislazione esistente e quali con una 
nuova legge che contenesse determinate norme. L'al
temat!va può e deve essere trattata sotto l'aspetto 
tccnic.; cd economico, ma coinvolge una questione 
politica. Chi rifiuta di discutere l'alternativa, soste
nendo che è solo una questione politica, implicita
mente si dichiara in favore della legislazione esistente. 
11 che è una manifestazione di una preferenza politica. 

A vantaggio 

di chi ? 

Sotto l'aspetto concettuale, la programmazione 
consiste nello sforzo di regolare in modo socialmente 

· razionJle il processo economico verso determinati 
obictc:vi. sl)lt0 l'aspetto politico essa non può essere 
che il risultato delle lotte e dei contrasti che si svol
gono nel paese a tutti i livelli - al livello propria
mente polidco, centrale e locale; al livello sindacale; 
perfino al livello aziend11lc -. Le lotte e contrasti, tut
tavia, che si svolgono indipendentemente da qual
siasi programmazione, possono acquistare un signi· 
ficato n1.0\0 ed un nuovo elemento di razionalità se 
hanno come punto di riferimento un programma lo
gicllmente coerente, e, in potenza, realizzabile, che 
sia stato approvato dal Parlamento e dal Governo. 
Questo s'impegna a uniformare al programma la sua 
azione, sia nel settore pubblico sia negli interventi che 
esso compie nel settore privato. 

Come qualsiasi altra azione politica, la politica 

14 

'di piano. può essere buona o. cattiva; ~ va giudicata 
non in astratto, ma con riferimento agli interessi che 
di fatto favorisce. Non è affatto escluso che possano 
essere interessi di ristrette categorie; ma possono anche 
essere gli interessi della gran massa della popolazione, 
interessi che in senso proprio possono dirsi generali 
o nazionali. 

I problemi di carattere nazionale che oggi ci tro
viamo di fronte sono molto gravi; e l'elaborazione 
di un piano ha già in sè il merito di metterli in evi
denza in termini chiari e precisi. Oggi, per la prima 
volta nella storia del nostro paese, questi problemi 
appaiono risolubili in un periodo relativamente breve. 

Dibattito 

pubblico 

Oggi l'Italia è un paese progredito e civile a 
metà: accanto a zone di relativo benessere coesistono 
zone Ji vergognosa miseria; nelle amministrazioni 
pubbliche e private, nella vita pubblica, accanto a 
oasi civili coesistono paludi di acque putrefatte. Pos
siamo fare dell'Italia un paese pienamente civile: 
uno sviluppo economico equilibrato è condizione neces· 
saria per raggiungere questo fine. Lo sforzo che occorre 
è, principalmente, uno sforzo di riorganizzazione. 
Non c'è bisogno di austerità; c'è bisogno di serietà. 
E c'è bisogno di un impegno esteso e, appunto, serio 
nelle lott.• necessarie per trasformare il nostro paese. 
Le difficoltà sono gravi anche e sopra tutto perchè 
una parte cospicua della classe politica è tentennante, 
scettica e, nel fatto, conservatrice. Lo sforzo va intra· 
preso subito: se il processo di sviluppo in atto viene 
lasciato a se stesso, quei problemi esaminati nella 
4< Nota aggiuntiva » e nei lavori della Commissione 
per la programmazione diverranno via via più gravi 
e proh.ibilmente, alcuni, insolubili. 

Gli intellettuali che non intendono occuparsi 
solo del proprio « particulare », quale che sia la loro 
ideologia o la loro fede politica, hanno il dovere di 
contribuile a questo sforzo con l'arma dell'analisi 
critica e <lclla conoscenza. In una situazione rivolu
zionati:i, in un periodo di guerra civile, è la forza 
che sorra tutto conta, la forza bruta. In un periodo, 
quale fortunatamente è il nostro, in cui le lotte non 
sono violente e si svolgono su un piano di civiltà, 
sono la conoscenza e la persuasione che sopra tutto 
contano, anche se non necessariamente nel breve 
periodl'· Ciò è vero anche per la programmazione. 
I problemi che finora sono stati dibattuti fra gruppi 
relativamente ri:.tretti di esperti nelle diverse Com
mission: che si sono succedute - in quella per l'at
tuazion.: dello Schema Vanoni; nella Commissione 
Papi; nell'attuale Commissione nazionale per la pro· 
gramm::zic,nc economica - devono uscire dalla cer
chia ristretta degli specialisti; devono essere dibattuti 
pubblicamente e con la più ampia partecipazione pos· 
sibile. Sotto questo aspetto, i partiti, i sindacati e i 
movimenti politici possono svolgere una funzione 
essenziale. 

PAOLO SYLOS LABINI 



l baroni del . ce1ne11to (I j 

Giganti e pigmei 
La relazione fatta alla commissione parlamentare anti· 

trust dal prof. Al berti, uomo di fiducia dei baroni del cemento, 

fornisce la documentazione pi~ oggettiva e autorevole degli 

illeciti profitti realizzati dal monopolio privato ai danni dei 

consumatori. L'on. Tremelloni, scegliendo come relatore un 

amico dci padroni, non poteva avere la mano più felice. 

di ERNESTO ROSSI 

} GlORN,\LT economici del 12 aprile scorso hanno 
dato grande rilievo, a una "nota industriale ", 

non me!!l;o qu.tlificata, in rbpoi.ta a " recemi di
c~iarazioni dell'on. Riccardo Lombardi, apparse su 
d1 un periooico, rdattve alla nazionalizzazione con 
un chiaro accenno all"industria del cemento". La 
nota affermava: 

"a) che è assolutamente inesatto parlare di una 
struttura monopoli~tica in questo settore: infatti le 
tre grandi aziende a capitale prfrato producono ti 
56% dcl totale, mrntre le aziende a partecipazione 
statale producono circa il 13% del totale. n resto 
della produzione è dato da medie e piccole aziende; 

"b) i prezzi italiani sono i più bassi tra i sei 
Paesi del MEC e tra i piit bassi dell'Europa. 11 prezzo 
Italiano è inferiore di circa un dollaro a tonnellata 
rispetto al prezzo terll'sco e di poco meno di trn 
dollaro rispetlt> a quello degli altri paesi: 

"c) l'incidenza dcl cemento sul costo globale di 
una costruzione popolare è, in media, del 2fc;. Per le 
f>pcrc p111>1>1irl11'! si varia tra il 5 e il 6'é. Xon ;., 
<tu indi. do prezzi che sono i pi1'1 bossi d'Europa che 
Puri deri1:art• 1wa remora allo s1'iluppo dell"industria 
edilizia e ad 1111a nw(lglore attuazione di opere 
P11bblicl1e ". 

Lu nota concluJcvii o:.;.crvando che l'episodio 
" testimoniava IJ leg)!crezza con la quale si tentano 
di giustilirnn: pto\'vcdimcnti che verrebbero ad alte
rare il ~istema w1liili10 dalla Costituzione". 

Quci.to geloso attaccamento dei signori della Con
fìndustriJ al sistema srabilito dalla Costituzione è as
sai confortante. Se si considera che il Grande Barone 
della ItcJkcmcnt1, in~. Carlo Pesenti, prima di essere 
nominato, il l f ottobre 1962, Cavaliere del Lavoro 
dal pre:.idcntc Se~mi, era conosciuto da tutti per la sua 
~icura fede fascista (anche dai nazisti che, durante la 

I~esi~tcnz,1, lo voi bo :-olla presidenza del "Circolo 
degli o miei della Germania ", di Bergamo), si deve 
;1mmcttcrc d1c. tt'I P·''"ar del tempo, le nostre isti
tuzioni democratiche riescono a poco a poco ad 
affonJare le radici anche nel cemento. Ma non 
sono d'accordo con questi ncofiri della democrazia 
ndla intcrprct;uione dell'art. 4 3 della Costituzione. 
Forse perché non po:;~o \"alcrmi della assistenza dei 
luminari del diriuo che cl.inno disinteressatamente la 
loro comulenza ai Grnndi B.1roni, a me sembra più 
che evi,lcnrc che qt:esto arricolo 43 - quando d i
spone che la k-ggc può trasferire allo Stato, me
diante e:.:1ropr: e !>ah-o indennizzo, determinate im
prese o rntcgoric d'imprese "che si riferiscano a 
situazioni di monopolic cd ubhi.ino carattere di pre
minente intcres:.c generale " - pre\'ede la possibilità 
di nazio11a!tzz,1re m1dw l'industria del cemento. 

Si potrà discutere ( itnzi sarà molto bene discu
tere a fondo) ~ulla convenienza o meno di nuove 
nazionalizzazioni fino a quando rimangono al go\'erno 
i dcin.xrhti• nt ,·hc si servono delle indui.tric con
trollare dal!o ~ .uo quali centri di potere e quali 
strumenti per ì 1an:dare il loro partito ed i loro 
giornali, e finchl! n0n si sia ridato un minimo di 
cfficie1M1 .1lh. puhblica amministrazione ed ai suoi 
organi di conm,llo .,ul!<' puhbliche imprese; ma, per 
mc, non c'~ akun dubbio: l'industria del cemento 
è una industria 1non0pnlis1ica, che svolge un'attività 
di preminenr.: mt<.•rcssc generale, e, in quanto tale, 
in ottemperanza alla norma della Costituzione, in 

qualsiasi momento potrebbe e~scrc nazionalizzata. 

In questo nrticolo, e in altri due articoli che 
compariranno wi pro,simi numeri dell'Astrolabzo, 
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mi propongo di prendere in esame, punto per punto, 
la sopra riportata " nota industriale ". E' questo un 
cs:1111e che mi 'iene molto agevolato dai resoconti 
~teno~ralìci degli i1~tcrrogatori sull'industria del ce
mento, pubhlicati dalla Camera la scorsa settimana 
(interrogatori, ai quali hanno risposto il 13 dicembre 
1962 il prof. Giovanni De Maria ed il 16 gennaio 1963 
il sottoscritco) e da un documento, ancora "riservato", 
che ho potuto leggere soltanto in questi ultimi giorni: 
la relazione su " I.a prClduzione e il commercio del 
cement" ", prcsent<1ta ulla stessa Commissione anti
tru't. il 15 s..:ttcmhe 1962, dal prof. Salvatore 
Alberti. 

L'era fascis ta· 
d<"i « consorzi » 

Dirò, prima di tutto, qualcosa su questa relazione 
e sulla industria del cemento durante il "regime ". 

Il 19 aprile 1961 111 Camera deliberò di procedere 
ad una inchiesra "sui limiti posti alla concorrenza 
nel campo t:coucmico ". A presiedere la Commissione 
p::rlamen::ire in~ aricalll dell'inchiesta fu nominato lo 
stesso proponente, on. Tremelloni, il quale - per non 
dismrbare In digl'stione dci padroni del vapore -
diede l'incarico di preparare un rapporto ufficiale 
sul settore dcl cemento al prof. Alberti, molto ben 
affi.ttato co:i le società cementiere, che spesso cita
vano i ~ur,: studi statistici nelle relazioni alle as
:.cmblce degli azi(lnisti, in difesa dei loro privilegi. 

li prof. Allx-rti non ha tradito la fiducia del
l'on. Tremdlon! e dei Grandi Baroni. Ha ammesso, 
anche lui, che il fattore geografico limita la concor
renz.t nel setto1-. ciel cemento: 

"In rapporto al prezzo o costo unitario - ha 
scritto - le mat~rie prime adoperate ed il ce
mento sono prodotti molto pe;;anti. Quindi il costo 
del trasporto ciul luono di produzione a quello del 
consumo aumenta i11 maniera proibitiva con la di
stanza. L 'ubicazioni• cil'll'im piunto è condizionata 
dalla disponibilità in Toro delle nwrne [ ... ]. Il raggio 
entro cui, fino a quale/te tl'mpo fa, si riteneva che 
potesse tro1Jare rollornme11to il prodotto, consenten
dolo lo sviluppo delle strode, era di 120 Km. Ma 
con il miglioramento delle .~trade e dei mezzi di 
trasporto esso dcl'<' ritenersi largamente superato ed 
in qualche caso anche triplicato". 

!\tJ quc~hl nmmissione non gli ha impedito di so
stener: che, durante il primo quinquennio del regime 
fascist:i, la concorren:ra aveva condotto ad una " si
tuazione rovino;a " Il! imprese produttrici di cemento: 

"Strumenti principali della concorrenza - si 
legge nella sua rela:t.ione - furono, oltre al graduale 
ribasso dei prezzi, la concessione di larghe facilita
zioni di papame11to ed il miglioramento della qualità. 
Molte imprese, per dare sbocco all'eccesso della loro 
produzione rispetto alla capacità di assorbimento 
della propria zona terrltoriale. non esitai•ano a .con
ce.dere forti scoriti pur di accaparrarsi clienti nelle 
zone territoriali limitrofe. Ne risultavano pertanto 
delle situazioni che, mentre danneggiavano nel loro 
Insieme le imprese produttrici, non erano di alcun 
vantaggio per quelle consumatrici". 

Come possa avvenire che dei consumatori non 
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ritraggano alcun beneficio dal ribasso dei prezzi, da 
facilitaziorii nei pagamenti e dai miglioramenti della 
qualità è una :o~a che soltanto i corporativisti rie
scono a capire. 

Il primCl "consonio "( con questo nome veni
vano allora camuffati i cartelli industriali) fu il Con
sur7.io Tirreno Produttori C.Cmento, costituito nel di
cemb1 e del 1928; esso "disciplinò " la vendita del 
cemento 1 ~ Tos :ana, Umbria, Lazio, Campania, Cala
bria., Sicilia, Sardegna. Seguirono, negli anni imme
<liarnmer11e succes~h·i, altri con~orzi in tutte le altre 
re~iori. 

"Alla fine si addfre1111e, a sequito di interventi 
del potere esecutivo, che in precèdenza ai:eva favo
rito il sorgere dei consorzi. alla costituzione di un 
consorzio tmico. in data 10 dicembre 1940, con la 
denominazione di Consorzio Italiano Leganti Idrau· 
lici (C.I.L.I.), anonima ce>ncessionaria con sede in 
Roma". 

I cons<mi -- cito sempre dalla relazione Alberti 
- mirav9•10 a ''porte un argine alla concorrenza at
traverso la ripartizionf delle vendite in modo equo 
per tutt<' le imprese •·, cercando di "conservare le 
posi1ioni acquisite da ci.tscuna di esse ". 

Amm!ss1one di nuovi soci nel consorzio, contin
gentamento d::Jla prodl11ione complessiva nazionale, 
ridistrihu7.inne <ldle quote alle quali rinunciavano le 
ditte asseg1.11t<arie, ("Ostruzioni e ammodernamento 
degli impianti, attribuzione delle zone di vendita, ri· 
partizione delle forniture, prezzi minimi per i vari pro 
dotti, tutto era minutamente "disciplinato " nei rego
lamenti dci consorzi .. ., ma non si trattava di intese 
monopolistiche. Ohibò! Nessuno si sognava nep
pure di par!are di tali porcherie. I consorzi dovevano 
solo "conciliare - allora si diceva - gli interessi 
particolari dei gmppi privati con gli interessi supe· 
riori della Nazi .. ine " . 

Una singolare 
« moralitlt commerciale » 

I consorzi " e~crcitavano - ha scritto ancora il 
prof. Alberti - un'2zione di moralità commerciale, 
in quanto prect-dcntemente le imprese, neU'ansia di 
vendere, accettavano condizioni di vendita gravosis· 
sime ". 

La co-.tituzi<me dt·i consorzi calmava questa ansia, 
che avrebbe potuto causare il cardiopalma: dava a tutti 
gli industriali IR sicurezza di vendere i loro prodotti 
con un "r.1gionevole guadagno", qualunque fossero 
i costi; chiudc,·a la strada agli uomini nuovi, e, 
limltand0 il rinnovo degli impianti e l'adozione dei 
nuovi sistemi di produzione, faceva rinunciare ai van· 
taggi del progresso della tecnica, ma impediva che la 
concorrenza straripasse, con effetti rovinosi per le po
sizioni acquisite 

Nella :;ua relazione, il prof. Al berti, non ha nep
pure accennato alla protezione doganale del cemento 
(che - come spiegherò un 'altra volta - è una delle 
più scandalose fra tutte le protezioni concesse dallo 
Stato ai Grandi Baroni); non ha detto neppure una 



parola sui sopr11prolitti di monopolio, sugli aumenti 
g~aluiti di capit:ile e sugli autofinanziamenti delle mag
giori società c1:mentiere. In compenso ha aggiunto 
una appendice di .35 pagine su "L'attività della 
ltalcementi dal 19)0 al 1961 ", nella quale ba fatto 
" una rassegna <lei dali e delle notizie contenute nelle 
tdazioni del Consiglio di amministrazione alle assem
ble.! ordinarie e straordinarie dei soci "; rassegna che 
- ha i-crit to lul stc.~:;o - " non solo ha un carat
tere inforrnacivo, m.t ha il pregio di far conoscere il 
I>cr:siero dt>i diriger.ti ed i fini che persegue la Società". 

Non sl potevu trovare una fonte più oggettiva 
e più autorevole 

~ Risosna riconoscefl- che - affidando al prof. Al-
berti il compit\J di illuminare la Commissione antitrust 
su.Ha situfuione esistente e sulle conseguenze delle li
mitazioni della concorrenza nel settore del cemento 
- l'on. Tremelloni ha avuto la mano felice. 

Ventun nanerottoli 
e un gigante 

La cor.osccnza d1 !la situazione che abbiamo ere
d.i1:1ta dall'Era Fascbta ci aiuta a meglio capire la 
s1tua%io.1e preS<nte. 

. Il Con~orzi.i Italiano Leganti Idraulici fu messo 
1n liquidazione nel febbraio del 1944. Dopo di allora 
17 intese monopolistiche, invece di essere apertamente 
r:conosdure e ~:mzionate dalla legge, sono rimaste 
segrete, ma sostanzialmente sono ancora quelle che 
erano prima: le funzioni "disciplinatrici " del C.I.L.I. 
sono st.11e assunc.:: dall'Associazione Italiana Tecnica 
I::cor1omica det CemC'nto ( AITEC) e dal Comitato 
I ntermini:.teriale Prezzi ( C.I .P.), sempre sotto l'alto 
Patronato della Confindustria. 
. Se cosi non fosse: - poichè l'aumento di dimen

sione dell'unità produttiva è, nel settore del cemento, 
un fattore determ:n.mtc della riduzione dei costi, quasi 
quanLo lo è nel settore siderurgico - non avrebbero 
Potuto soptavvivere, accanto a cementerie giganti, con 
una potenzialità produttiva fino ad un milione di 
tonnellate ! annv, molti nanerottoli che producono solo 
Poche diecine di migliaia di tonnellate. 

Nei 1960 -· ha ~critto il prof. Alberti - 117 
stabilimenti, proprietà di 72 imprese, hanno prodotto 
15,9 milioni di tonn. di cemento, per un valore 
complessivo di 152 miliardi e 579 milioni. 

Il 56% di tale produzione proviene, com'è 
detto nella "nota industriale", da tre gruppi pri
V~ti: ma la nota non precisa che il .33,5% pro
viene: dal solo ~ruppo della Italcementi, che ha in 
attività 20 ~tabilimc:nti di sua proprietà e 4 stabili
menti di societ~ consociate; il 13,5 % proviene dal 
gruppo "Unione Cementi V. Marchino", che ha 9 
stabilimemi; e 1'11 % dal gruppo "Calce e Cementi 
di Segni ", che J.a 5 stabilimenti. Se non potessimo 
dire che la I talcementi, producendo più di un terzo 
d_ella complessiva produzione nazionale, ha una " posi
zione dominante", non so a quale altra impresa po
tremmo attribuire tal..: caratteristica. 

Dalla relazione Alberti risulta che, nel 1960, la 
produzione di c,~mrnto per operaio-ora fu di 495 kg., 
media di valori clic andavano da minimi inferiori ai 
300 kg. ( minin1i eh: !ii trovavano - si noti bene 
- anche ir. alcune picl'Olissime cementerie della Ital
cemenu: 25.3 kg. in quella di Pontassieve, con una 
produzione di 67 .44fl tonn.; 284 kg. in quella di Al
zano, con una produzione di 55.873 tono. e 293 kg. 
in quella dt P;idc,·a, con una produzione di 46.600 
tonn.), aJ un •n:1ssimo di 1.304 kg. nello stabili
mento di Napoli della Cementir, che nel 1960 ba 
prodotto 952 945 tonr.ellate. 

In una nota a pag . .309 del volume dedicato alla 
produzione del 1960 di L'economia industriale ita
liana (che il Ministero dell'industria pubblica ogni 

, anno " per uso degli uffici ") si legge: 
"E' da rilevare che nel settore del cemento esiste 

ancora un certo numero di piccole e medie aziende 
con attrezzature piuttosto antiquate o comunque 
inserite in complessi produttivi di dimensioni troppo 
limitate per consentire una adeguata razionalizza
zione dei processi produttivi e quindi il raggiungi
mento di costi pienamente concorrenziali. Se si co11r 
siderano solo quelle con una produzione fino a 50 
mila t.-anno, si contann 21 ~tabilimenti con una pro
duzione complessiva pari - net 1960 - a circa 
410 mila tonn.. cioè ai 2,6?0 della produzione 
complessiva ", 

In uno studio molto interessante (compreso nel 
terzo \·olume degli atri di un congresso internazionale 
tenuto nel 1960 a Milano sotto il patrocinio del Con
siglio Nazionale delle Ricerche: Il processo tecnolo
gico e la società rlaliana, Giuffrè, Milano, 1961 ), 
C. Ce~arini e F. Co,•a - il primo amministratore 
delegato ed il secondo direttore tecnico della Ce-
mentir - hanno scritto che in Italia, oggi, "la più 
piccola unità che possa produrre in regime compe
titivo dew avere una potenzialità non inferiore • 
100.000 tonn-anno ". 

Un alibi 
liberista 

Se esistesse un regime competitivo, come potreb
bero rimanere aperti quei 21 nanerottoli, ai quali ac
cenna la pubblicazione del Ministero, che producono, 
in media, meno di 20.000 tonnellate ciascuno? 

Chiamando " piccolo " uno stabilimento che por· 
duce 100.000 tonn. all'anno, "medio" quello che 
produce 250.000 tonn. e "grande " quello che pro
duce 500.000 tonn, i due tecnici sopracitati hanno 
calcolato che "posto eguale a 100 il costo di produ
zione di una unitit media, il costo di produzione della 
unità piccola ri~ulta uguale a 116, mentre quello della 
grande unità risulta pari a 90 ". Il costo di produzione 
dello stabilimento con una potenzialità di 100.000 
tonn., risulterebbe, quindi, di circa un quarto supe
riore a quello dello stabilimento che ha una poten
zialità di .500.000 tonn. E lo scarto sarebbe certa
mente molto maggiore facendo il confronto fra le 
posizioni estreme degli stabilimenti giganti e degli 
stabilimenti pigmei. 

Se le tre maggiori società - dopo essersi tran
gugiate, una dopo l'altra, tutte le società che potevano 
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essere loro serie concorrenti nelle rispettive zone di 
influenza - hanno lasciato in vita, come imprese 
indipendenti, le pili piccole, antieconomiche società, 
e continuano a produrre cemento anche nei loro mi
nuscoli stabilimenti che hanno una produttività infe
riore .11 .300 kg. per operaio-ora, è soltanto perchè i 
loro amministratori ritengono di poter meglio, in 
questo modo. difendere i sopraprofitri di monopolio, 
in qu.mto il CIP, per stabilire i prezzi del cemento, 
tiene quali punti di riferimento i costi di produzione 
delle aziende marginali, Ma la constatazione che i 
prezzi di \'endita consentono di coprire i costi anche 
dei cementifici più piccoli e più antiquati, che avreb
bero dovuto essere chiusi da decenni - mentre ci fa 
capire di quali rendite differenziali godono le società 
proprietarie dei stabilimenti più moderni e più grandi 
- costituisce, secondo mc, anche una irrefutabile 
conferma della permanenza, sul mercato dcl cemento, 
di qucile intese monopolistiche che furono concluse 
durame:: il " regime " per garantire ad ogni impresa 
le posizioni acquisite. 

I "'antaggi 
della « formula IRI » 

Per dimo~trare la c~btenza di una situazione 
concorrenziJle nel settore dcl cemento la " nota in
dustriale" del 12 aprile ha ricordato anche che il 13% 
della produzione complessiva prO\·iene da società 
controllate dallo Stato. E' vero: il 10,3% del cemento 
viene prodotto d.li cinque stabilimenti della Cementir 
e della sua consociata "Cementeria di Livorno "; 
l'l,3% dalla Terni; l'l,4 dalle "Cementerie di Ra
venna ", ma queste tre società (le prime due control
late d.1ll'IRI e la teri'a dall'ENI ), come quasi tutte le 
altre società a partecipazione statale, hanno sempre 
ritenuto conveniente, piuttosto che svolgere una fun
zione calmieratrice sul mercato nazionale, mettersi 
d'accordo con le società private per partecipare ai 
benefici della politica monopolistica. 

In genetale, gli amministratori delle socletà a par
tecipazione mista - comprese quelle di cui lo Stato 
detiene il pacchetto cli maggioranza - non si propon
izono altro obiettivo al di fuori di quello di rendere 
massimi i profitti aziendali, anche quando tali massimi 
risultano nel più eddente contrasto con l'interesse 
generale. 

Non è difficile intenderne le ragioni: gli uomini 
politici, la stampa e l'opinione pubblica giudicano la 
efficienza anche delle società controllate dallo Stato 
unicamente dall'altezza dei profitti; e dall'altezza dei 
profitti dipende la m.1ggiore o minore possibilità de
gli autof m:mziamcnti per costruire i nuovi impianti e 
acqubtare pacchetti azionari, la maggiore o minore 
facilità <l1 ottenere capitali col credito o con la emis
sione di nuove azioni, il prestigio e la carriera di tutti 
i dipendenti. 

D'altra parte, nei consigli di amministrazione delle 
società a partecipazione mista, anche quando sono in 
minoranza, i rappresentanti dci gruppi privati, che 
sanno molto bene quello che vogliono, si mangiano 

18 

facilmente in ins.1lata i rappresentanti dello Stato! 
quasi tutti gratta·scartolTie, lusingatissimi di trovarsi 
attorno allo stesso t.1volo con i Grandi Capitani dcl· 
l'industria e della fin.mza; po\•eri diavoli che no~ 
riescono mai ad ottenere istruzioni precise dai ministr~ 
" competenti '', e che non ~i azzarderebbero mai d! 
prendere, di loro iniziativa, posizioni contrarie agi! 
interessi di Pcrson,1ggi-Tanto-lmportanti, dai quah 
può dipendere tutto il loro av,·enire. 

Dopo la fine della guerra le società IRI, formai· 
mente controllate dallo Stato, hanno fatto anche loro 
il mercato nero; si sono opposte a tutte le proposte 
di riduzione della protezione doganale; hanno compi· 
lato bilanci non meno ermetici dei bilanci delle società • 
private; hanno nascosto con mille trucchi contabili i 
loro redditi agli accertamenti del fisco; hanno contra· 
!>taco l'ingresso dcl no~tro paese nel Mercato Comune 
Europeo; sono entrate a far parte delle organizza· 
zioni priv<HC di categoria, e i.i sono messe d'accordo 
con gli imprenditori privati per spartirsi il mercato 
nazion.1le e mantenere alti i prezzi. 

fino al provvedimento di nazionalizzazione, la 
finelettrica è stata il ca~o più scandaloso di queste 
collus;oni oligopolistiche; ma anche la Cementir 
costituisce, su sc;tfa minore, una buona riprova 
della erroneità della "formula IRI ". Producendo, 
come ho detto, più dcl 10% del totale nazionale la 
Cementir, infatti, avrebbe potuto S\'olgere una fun· 
zione determinante nella rottura delle intese monopo
listiche nel settore del cemento: ha, in\'ece, sempre 
preferito ricavare da tali inte~e il massimo profitto. Il 
suo capirnle sociale, di 5 miliardi, è per il 51 oo pro· 
prietà dell'IRI e per il 30% proprietà della Edison 
due comiglieri delegati dcll.t Edison - Vittorio De 
Biasi e Giorgio Valerio - fanno parte del suo consi· 
glio di amministrazione; i suoi bilanci sono anche più 
sobri e più incomprcn:.ibili dci bilanci della !talee· 
menti; una sua consociata, la "Ccmenteria di Livorno" 
- il cui capitale è per il 55% dell'IRI e per il 45<!o 
dell.1 I calcementi - ha finora tenuto come p residente 
l 'ing. Carlo Pcscnti. 

In un mio articolo del 23 dicembre 19 58, osservai 
a questo proposito: 

"Per pru1•11tarsi ccui i11 prima persona (i11l'eCP 
che dietro propri uomi1ii di paglia. come fanno, per 
eH•mpio, l'<Wl'. Br11110 c l'<11•t De Bia~i nella Fi11e!Pf· 
trica) bisogna 1>r01>r10 dire elle l'ing. Pcsenti è com· 
pletame11tc sicuro ili 11011 a11ere nulla da temere da 
clii t•orrebb1• elle l'IRI ciii·e11isse u110 strumento della 
politica gol'er11at;L.a 1wll'i11teresse generale. Il grande 
barone dcl cemento alla preside11=a di una società 
clell'IRI, la quale dovrebbe m:ere come suo compito 
pri11cipale quello di combattere i monopoli. è come 
se Luck11 l.uciano fosse mcsso a capo della po
lizia per la repn•ssione ciel contrabbando degli 
stupefacenti". 

Tornerò a parlare della Cementir in un prossimo 
articolo; ma, intanto, sulla base di quello che ho 
scritto finora, credo di poter già concludere, su questo 
punto, che la produzione di cemento delle società 
a partecipazione statale non può essere portata, da 
nessuna persona in buona fede, a suffragio della tesi 
sostenuta nella " nota industriale ". 

(Continua) ERNESTO ROSSI 



Note e commenti · 

La stabilità di Krusciov 
ijN AMICO straniero di ritorno da Mosca racconta 

. di aver dovuto rinunciare a certe compere di 
dischi musicali che aveva in animo di fare per la 
ressa invero~imile di compratori che affollava i negozi. 
Ecco - dice l'amico - una delle componenti di 
fondo della <• coesistenza pacifica ». 

Non è una osservazione nuova. Anzi è vecchia, 
nel senso che fatti e indizi di questo tipo non sono 
sfug~iti a nessuno si può dire dei giornalisti occiden
tali. Ma val la pena di raccoglierla perchè da una larga 
~ non impressionistica conoscenza della società russa 
11 nt•strn osservatore ricava conclusioni politiche che 
conferma no il giudizio già espresso su certi stabili e 
fondamentali orientamenti obbligati della politica so
vietirn. 

L'economia di quel paese ha raggiunto la piena 
maturità <li sviluppo del suo apparato produttivo. E' 
ormai provveduta di poderosi motori che marciano ad 
alto regime èi rendimento, e danno la sicurezza di uhe
tiri, eà anche spettacolosi, sviluppi. Ma alla lunga 
neppure le società comuniste possono sottrarsi alle 
tendenze che lievitano in qualunque organizzazione 
urnaua, la muovono e la trasformano. Dopo la lunga 
a~tinenza, raggiunto il miracolo, ogni russo, ogni 
famigli.t russa, vuole goderne il suo pezzetto. 

Ma comt non chiede solo dischi ma i beni dure
voli che sono correnti 
nelle civiltà occidentali, 
ed in primo luogo case, 
e l'arretrato è imponen· 
te, cosl come sono state 
lunga e dura l'astinenza 
e grandi le sofferenze, si 
è creata una grande cor· 
rente interna di doman
da di beni di consumo, 
a lungo termine ed a 
pressione crescente. 

Le economie non di
rigiste sono dominate e 
distorte - come noi 
ben sappiamo - da cor
renci di consumo gene· 
rate da intere:.si azien
dali particolari. Le eco
nomie a pianificazione 
coattiva hanno all'oppo
sto i massimi poteri cen
trali di controllo, e pos
sono frenare, graduare, 
ritardare il momento 
delle « quattro ruote », 
ma non possono nep
pure esse sottrarsi • 

quelJa pressione ed alle esigenze produttive e politiche 
che .1e derivano. 

L'ultima fase cruscioviana di riforma di struttura 
del sistema sovietico ne ha allargato in certo modo 
le pinne di stabilità, allargando l'area e le possibilità 
d'influenza dei lavoratori nelle varie istanze di gover
no ernnomico, e la stessa riforma recente di struttura 
del I artito ha inteso impegnarlo più solidamente e 
direttamente in tutti i momenti della attività econo
mica. Il partito si fa perciò portatore di questa esigen
za di base e le dà quella voce politica cbe è uno 
dei fattori della sua permanenza e della sua influenza. 
Si è venuta dunque determinando sempre più chiara
mentt.! una certa prospettiva e previsione di evoluzione 
sociale e di politica economica a lungo termine che 
sul piano internazionale non implica di per sè le 
soluziom pacifiche, ma esclude o accantona i conflitti. 

Come questo è l'orientamento psicologico di gran 
lunga r-re\·alentc nella società russa, e si riflette nella 
magg!ornnza dei quadri che ai vari livelli si sono for
mati e sono affiorati nei tempi cruscioviani, il nostro 
amico crede alla permanenza di una solida maggio
ranza cruscioviana, ed in accordo con gli osservatori 
più seri consiglia anch'egli di non dar credito alle 
voci disensazionali mutamenti alle viste nella dire
zione della politica sovietica. 

Tutto ciò non vuol negare o limitare l'influenza 

(Da Algemeen HandelsbladJ 
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congelante sul piano internazionale dello scacco di 
Cuba e della opposizione carrista interna, rafforzata 
dal c.,)ntrasto con Pechino. Tutte cose tanto illustrate 
dalla stampa che è superfluo soffermarvisi. 

La preoccupa;•one della ortodossia ideologica, nei 
riguardi interni ed esterni, non potrebbe certo essere 
pi::i .;\•i<lente. La lavata di capo agli scrittori ed artisti 
ne è la manifestazione for:.e più appariscente; ma 
nasc{'. vero~imilmente da una esigneza più profonda 
e sincera d-e la opportunità del momento. Una società 
unitari:imt:nte impegnata in una edificazione nuova 
non ammette creazioni artistiche non strumentali: nep
pure nel cervello di Kruscev c'è posto per Pastcrnak. 

~è occorre qui ricordare come Mosca abbia tirato 
i remi in barca nelle questioni del disarmo e della 
sicu1czza europea, e come proceda con diffidente rigi· 
dezza in ogni settore, ad ogni passo, dando impres
sione tti un deliberato e controllato indirizzo unitario. 
Sempre coesistenza, non conflitto, ma niente disten
sioni;. 

Cosl nei riguardi dei rapporti con la Cina sono 
fallari le impressioni di incertezza e di ondeggiamenti: 
riservatezza, prudenza, non provocazioni, carte a posto 
ideologiche e politiche, ma fermezza. Un elemento di 
questo difficile gioco poco noto da noi sta nella 
esistenza anche in Cina di una opposizione interna 
alla linea Mao Liu Chao-chi: una corrente che ideo
logicamente si richiama alla « coesistenza pacifica » 
di Kruscev, e di fatto sembra piuttosto diffusa tra i 
militari. 

Errore 
di valutazione 

Come si accorda con questa permanente direttiva 
generale l'avventura di Cuba? Cioè, non il ritiro dei 
missili che- conferma quella linea, ma la decisione 
d'inst:lllarli che ha colpito fortemente come una im
prudente provocazione l'opinione pubblica europea e 
rafforzato in essa la posizione atlantica. A parte il 
ricorosdmcnto in akuni ambienti sovietici di un errore 
di valutazione, e di ondeggiamenti che ora sarebbero 
cessati, da parte cruscioviana si dà come spiegazione 
la delusione ed il rancore per la immobile intransi
genza americana sulla politica delle basi di accerchia
mento e di minaccia. Visto che un allentamento non 

scuola e città 
Direllor f': E rn f'sto Coclignol a 

veniva, condizione e segno di un proposito di disten
sione, i missili a Cuba volevano essere il « pan per 
focaccia », una puntualizzata rappresaglia, a rischio 
evidentemente mal calcolato. E' probabile peraltro che 
abbia servito. 

Rapporti 
con la Cina 

Vi è dunque alla radice di una mancata distensione 
negli anni scorsi la delusione e il grave danno, in 
primo luogo nel caso dei rapporti con la Cina, derivato 
dai mancati passi avanti della politica di Kennedy. 
E' una impressione non di oggi, sempre più confer
mata Non è questo il luogo di ricordare perchè i passi 
avanti cli Kennedy siano mancati. Ma per quante giu
stificazioni si possono addurre, si accrescono i dubbi 
'sulla chiaroveggenza o sulla impotenza di quella 
politi1..a. L'ultima prova l'ha data l'embargo, politica· 
mente insensato, sulle tubazioni che Bonn doveva 
vend~re a Mosca. Non è facile rendersi conto della 
vivacità di rancore destata da quella misura. 

T utt:l\'i:t non tutto è stato rotto. Qualche spe
ranza, qualche possibilità, certi collegamenti sono ri
masti, e destano le diffidenze di Mao. Resta dunque 
come una proiezione per l'avvenire la coesistenza pa
cifica, ccme una politica che rimanga comunque in 
attes~ della distensione a proteggere la espansione 
indisturbatn della economia e della società sovietica. 
Pacifica perchè non ha bisogno di assalire e conqui
stare. Mentre il sistema comunista si rafforza, deca
dono i regimi capitalisti e colonialisti, logorati dalle 
contraddi:tioni interne e dalla interiore incapacità di 
rinnovamento. Il trionfo è sicuro: lo ha teorizzato più 
volte, precisando tappe e scadenze, l'economista Var
gas, al quale Kruscev assegna il premio Lenin. 

ivla 1 economista Vargas ha già anche dimostrato 
più volte la sua abilità nello sbagliare le previsioni. 
E resta a dominare la prospettiva dei rapporti tra il 
comunismo europeo e quello asiatico, il divario fon
damentale tra società collettiviste iniziali e rivoluziona
rie e società prossime alla maturità, sensibili a ten
denz~ e interessi conservatori. E' una condizione che 
peserà sempre anche sulle sorti dell'Occidente e meri
terà sempre la nostra attenta considerazione. 

Sommario del n. 4 
aprile 1963 
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ski: Le classi superiori della scuola fondamentale polacca; Raffaele Laporta: La riforma di 
fronte alla realtà; Domenico lzzo: Scuola e società nel Molise. 
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La Germania dopo Adenauer 

Gli eredi tiinidi 

del vecchio cancelliere 

M ARTEDI• 23 aprile il gruppo 
.Parlamentare della CDU ha 

nomin.ato a grande maggioranza 
~~dw1g Erhard come successore di 
2 enauer al Cancellierato. Giovedì 
5 aprile il trattato franco-tedesco 

\'fniva presentato in prima lettura 
a Parlamento di Bonn. La vicinan. 
z~ delle due date, e l'ordine in cui 
~1 Presentano, è un po' un'ironia 

ella storia. specialmente se si 
~ensa alla vicinanza di altre due 
a~e. pochi mesi or sono: 14 gen· 

na10, dichiarazione di De Gaulle 
~la stampa contro l'ingresso della 

ran Bretagna nel Mercato Comu· 
~e, 22 gennaio firma del trattato 
ranco-tedesco a Parigi. La vici

nanza delle due date In 1tennaio 
non aveva mancato di destare so
soetti e timori. e non molte spe
ranze di venir creduto doveva ave· 
re il Cancelliere, quando presen· 
~an~o il trattato al Bundestal'( ha 
1nv1t~to i deputati a non soffer
rars1 sulla e coincidenza accidenta-
e della firma ... con alcuni avveni
~enti di quei giorni>: la sicurezza 

ataglj dal trattato cui mancava 
soltanto la firma aveva contribuito 
gsenzialmente alla decisione di De 

aulJe di fermare l'Inghilterra a 
Qualsiasi costo. 
A.!Questa volta Ce la Frankfurter 

lgemeine non mancò di notare 
~~e e questo trattato è piuttosto tra-

ttore con le i;ue date >) l'incontro 
degli e\·enti era si1tnificativo in un 
altro senso. Il trattato si avvia in· 
fatti all'appro\'azione parlamentare 
~otto .eli auspici dell'avvento al 

ancellierato di un uomo che tutti 
~anno av\·erso alla politica del trat· 
ato stesso. Uno dci motivi per cui 
~\denauer non vuole abbandonare 
1b timone della politica tedesca ~ 
c e non ha fiducia che un succes-
5?re (e meno che mai Erhard) sap· 
~·a o \'Oglin continuare la sua poll
t1~3 europea. Ad essa, che nel riav
\•tclnamento a De Gaulle ha subito 
u.na gra\•e involuzione e degenera-
2!one, egli voleva perciò imporre un 
>1gil10 e monumento. 

Le forze avverse al trattato par
vero In un primo momento essere 
a~sai forti a Bonn: per diversi mo· 
hvi, socialdemocratici, liberi de· 
lllocratici e anche democristiani 
conservatori come Erhard risulta-

di ALOISIO RENDI 

vano favorevoli all'ingresso della 
Gran Bretagna nella Comunità 
Economica Europea. E a questo 
fronte apparente si rivolsero per 
qualche giorno le speranze deJ<tli 
europeisti e antigollisli, finchè il 
28 gennaio a Bruxelles mostrò che 
Erhard e Schroder non se la senti· 
vano di fare una rivoluzione di 
palazzo, e il 1° marzo il Bundesrat, 
la seconda camera federale, appro· 
\·ava in prima lettura la legge per 
il trattato. 

In tale occasione si rivelava che 
neanche i socialdemocratici erano 
pronti per una lotta intransigente 
contro De Gaulle: la motivazione 
della decisione del Bundesrat ven· 
ne scritta dal socialdemocratico 
Brandt, benchè tre Lander gover-

nati dalla SPD si astenessero dal 
voto dopo che era stata respinta la 
loro proposta per un preambolo 
limitativo alla legge per il trattato. 
Già allora, del resto. il sottosegre
tario agli esteri Carsten faceva no
tare (come in seguito il ministro 
Schroder) che tale preambolo non 
avrebbe formato parte del trattato 
stesso e non sarebbe stato perciò 
vincolante per l'altra parte. 

Alla fine di aprile, il gruppo 
p: :lamentare imponeva al Canee!· 
liere di accettare come suo succes· 
sore il più noto e prestigioso propu· 
gnatore della politica filoinglese in 
Germania. Ma già prima gli stessi 
democristiani, con l'appoggio del 
deputati liberi democratici che fan 
parte della coalizione governativa, 

(da France Obser11ateur) 
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a vevano strappnto ad Adenauer la 
concessione di un preambolo limi
tati- , dopo che anche un ex-pala
dino dcl Canrellicre quale il presi
dente della CEE Hallsteln ave\'a 
attaccato il trattato come contrario, 
per la sua prescrizione di r .. msulta
zioni bilaterali. allo spirito della 
Comunità stessa. Anche un con
sen·atorc come von Brentano. capo 
del f(ruppo parlamentare CDU. che 
aveva sostenuto in America la tesi 
di un'intcrpreta1ione limitativll del 
trattato. sostenne questa volta la 
stessa tesi di fronte al Cancelliere. 

La conquista non merita però 
certo di venire sopravvalutata. Un 
simile preambolo e.ra. dcl re~to a 
quanto pare già es1st1to ne~h ab
bozzi tedeschi per il trattato, per 
venire poi eliminalo prim11 della 
firma. Sul testo del preambolo, 
che dovrebbe salvaguardare gli im
pegni tedeschi verso il Mercato 
Comune e la NATO, ancora .non 
si è giunti a unn formulazione 
concreta. Nel dibattito al Bunde
stag l'oratore socialdemocratico, il 
segretario del partito Wehner. che 
aveva indirizzato la SPD a un'ade
sione completa alla politica estera 
di Adenauer pur di rendere la so
cialdemocrazia accettabile come 
partner di una coalizione gover
nativa ha sentito sorgere alcuni 
dubbi 'verso questa politica ora che 
il suo creatore sta per concludere 
la sua carriera. o magari è attual
mente miglior europeista del Can
celliere stesso. Tutta\•ia non ha sa
puto tro\·are altro mez10 per com
battere il trattato che. seguendo 
una tattica iniziata dall'opposizio
ne già in febbraio. cercare di ti
rare in lungo la ratifica dichiaran
do troppo affrettata una votazione 
definitiva entro Pentecoste. 

Il ministro degli esteri Schroder 
ha difeso il trattato, come già pri
ma aveva cercato di Impedire che 
i suoi compagni di partito introdu
cessero il preambolo. e d'altra par
te gli avversari del trattato si sono 
concen trnti sull'obiettivo ridotto e 
formale del preambolo senza mira
re a niente di più sostanziale. Il 
capo designnto del prossimo gabi
netto tedesco non si è voluto but
tare sulla breccia per arrestare 
quella politica filofrancese che 
aveva condannato espressamente 
nel gennaio scorso. Per anni Erhard 
ha appogj?iato tutte le iniziative 
politiche filoinglesl. in particolare 
l'Area Europea di Libero Scambio, 
e non è probabile che abbia cam
biato idea in questi ultimi mesi. 
Ma. come Adenauer ha tenuto con
tinuamente a sostenere. egli non è 
uomo di amole e decise \•isioni 
politiche: inoltre. come i suoi con
tinui cedimenti di fronte al Cancel
liere che lo ha trattato con bru
talità incredibile dimostrano. non 
è capace di difendere fermamente 
le sue convinzioni. 

Sarebbe del resto errato credere 
che la linea filoinglese sia In Ger
mania necessariamente la più de-
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mocratica: molti tedeschi vedono 
in essa una posizione più nazionale 
perchè più lontana dall'unione po
litica europea. In ciò concordano 
ad esempio Erhard e Mende. che 
hanno infatti avuto delle consulta
zioni in comune prima che il leader 
libero democratico si pronunciasse 
con una dichiarazione filoini?lcse 
in gennaio: come in i?enere Erhard 
è sempre stato caro alla FDP. E 
molto meno filoinglese è attual
mente la posizione della SPD Nè 
i?li inglesi di ::\1ad1illan, che hanno 
già fatto delle avance~ Ai frnncesi 
per eventuali accomodamenti a tre 
nel comando atomico della NATO 
ad esclusione degli stati europei. 
meritano alcuna particolare simpa
tia o commiserazione. Maggior fi
ducia che in Erhard si può forse 
riporre nella tenacia e abilità del 
ministro degli esteri Schroder, che 
conserverà la sua carica anche ron 
Erhard Cancelliere (e conta di sue-

cedergli nel 1965): un tattico l?ru: 
dente che non ama far concess1on1 
neanche a De Gaulle senza ricevere
qualcosa in cambio. D"altra parte 
non si può certo dire che Schrod~r 
sia animato da una fede entusiasti· 
ca nell'idea europea. 

E' comprensibile che a Parigi la 
notb:ia della successione di Erhard 
non abbia fatto piacere. ma non 
c'è ùn prevedere un conflitto aper
to: è prevedibile che il trattato 
\'errà ratificato a Bonn, più o men~ 
controvoi?lia. per poi venire apolt· 
rato il meno possibile. Raramente 
un trattnto viene approvato co~ 
meno entusiasmo di questo. con cui 
.-\denauer aveva sperato di le1wre 
il suo successore alla sua politica: 
per sabotarlo non c'è neanche biso· 
gno di quell'energia che man.e~ 
nttunlmente agli uomini polit1c1 
te-deschi. ma basta l'inerzia. 

ALOISIO RENDI 

L'astrolabio ringrazia gli am1c1 ch e 
numerosis8imi hanno dato pro\·a ò i 6òucia a lla 
nostra iniziati\'a inviando l'abbonamento. 

L'astrolabio ga ra in grado cli rispon
dere a ll'attesa dei lettori se sa rà 11orr etto dal loro 
a ppoggio. Un grande numero cli ahhona ti è la fo rza 
di un giornale indipenden te. 

• 

L'astrolabio non può contare su gran
di a ppoggi finanziari, ma c;i propone ugua lmente d i 
da re seri fastidi a i padroni del va pore. P er questo 
ha bisogno cle ll'appoj?:~io ,Jf'i lettori. L'ahhonamento 
costa appena 2.300 lire: un piccolo sacrifi cio <'he 
per un giorna le lihero ed in transigente costituisce 
un aiuto prezioso. 



La Francia malata 
------------
di LUCIA"ì\'O BOLIS 

L A FRANCIA ha ricevuto un nuovo viatico 
dalla sua guida carismatica, Charles De 

Ga_ulle .. Un viatico non originale, del rèsto, per
che perfettamente inserito nella tradizione seco
lare del nazionalismo francese, che ha avuto il 
~uo teorizzatore ufficiale in un altro grande 

harles, il Maurras; ma nonpertanto meno con
sono all'indole e all'ispirazione naturale del po
P?lo francese, impregnato com'è fino alle midolla 
di quel male atavico che si chiama «grandeur». 
. Il francese è «grande» in tutto: nello scarso 
interesse che pone in tutto ciò che sente estra
neo alla propria sfera, che è quanto dire nel 
rap~orto d'influenza che configura tra sè e gli 
altri; nel modo egocentrico e ispirato con cui 
b~r!a della propria storia, da Vercingetorige a 

IO\·anna d'Arco, da Napoleone a Liautey. tutti 
elementi di un trascendente disegno, avente 
come fine ultimo e necessario appunto la «gran
~eur »; infine, nelle stesse più innocenti mani-
estazioni della sua vita pri\'ata.' perché un 

francese che si rispetti non rinviterà mai a 
ca.sa .. se sei straniero, se non è in grado di of
frirti almeno il quadruplo, in qualità di \'ino e 
generi di formaggio, di quanto non sia solito 
consumare da solo ... 
. Ma sbaglia chi ritiene che questa disposi

z10ne del francese alla ,. grandeur» e la sua 
stessa tendenza a vedere tutto in termini di 
« _nation » potrebbero sfociare in manifestazio
ni di grettezza e di cattivo gusto come quelle 
E?spressesi in Italia durante il ventennio! Infatti 
nei francese vi è sempre, come correttivo, una 
altr~ costante che è il cosmopolitismo, anch'es
so figlio legittimo della Rivoluzione: per questo 
«Le Monde» è uno dci giornali più completi 
e .meglio informati della terra. e Parigi il centro 
d1 vita più internazionale d'Europa. 

Del resto, lo stesso colonialismo, così osti
natamente attardatosi in questo dopoguerra, 
non ha rappresentato, a suo tempo, uno stru
mento di espansione veramente uni\·ersale della 
., civilìsa ti on française »? 

Come però si concilino tra loro queste due 
anime contrastanti della Francia moderna, an
cora non mi è chiaro! 

Certo, De Gaulle può aiutare a capire la 
Francia. ma bisogna anche conoscere la Fran
cia per capire De Gaulle. Costui non è infatti 
q~~lcosa di artificialmente so~rapposto alla tra
d1z10ne francese, ma interpreta fedelmente al
rneno una delle sue due anime permanenti: 
quella di un autoritarismo non totalitario ma 
accentratore - è la linea dci Luigi" Napoleone 

e dei Thicrs, - che si contrappone all'altra, 
popolare e rh·vluzionaria, dei Gambetta e degli 
Jaurès. 

Anche Mussolini interpretava bene l'istrio
nismo congenito di molti italiani. L'autoritari
smo gollista, però, assume preferibilmente la 
forma di un buon paternalismo cristianeggiante. 
Ma è sempre la stessa logica del nazionalismo 
che prevale, anche se ora non minaccia più di 
«spezzar le reni » ad alcuno e si accontenta di 
dire eufemisticamente che «il nostro primo 
dovere è di essere forti e di essere noi stessi»; 
e anche se agli " otto milioni di baionette» pre
ferisce oggi, per mettersi a paro coi tempi, il 
nero pennacchio fumoso di un deterrent, pic
colo quanto si vuole, ma tutto per sè ... 

A VOLTE mi domando se i francesi hanno ve-
ramente il senso dcl ridicolo! Quando però 

mi capita di assistere ad un'esibizione di chan
sonniers, non posso che rispondere sì. tanto essa 
mi parrebbe impensabile. per esempio, in un 
paese dominato dal complesso di autorità, co
me la Germania. 

Questo senso dcl ridicolo, nel caso della 
Francia, si accompagna naturalmente ad un 
eguale senso della libertà. Nessun dittatore, al
meno nella misura in cui tenesse ad essere po
polare, penserebbe infatti di sopprimere il «Ca
nard enchainé », il foglio umoristico che ogni 
mercoledì mette alla berlina, senza distinzione, 
tutti i potenti, con una libertà e spregiudicatezza 
che soloni e moralisti nostrani chiamerebbero 
senz'altro licenza! 

Può sembrare paradossale, ma ancora oggi 
c'è più libertà in Francia con De Gaulle ch e 
in Italia col centro-sinistra e tutte le encicliche 
liberali di Papa Giovanni! Perchè la libertà, 
prima che nelle istituzioni, sta nelle coscienze, 
e un popolo servile - con una burocrazia di 
Stato, un funzionariato di partito, una stampa 
sen·ili - sarà sempre meno libero di un altro 
che abbia invece radicato in sé il gusto incon
fondibile della libertà (non soltanto dallo «stra
niero», ma anche dal « padrone», dal bisogno 
e dalla paura). 

SI PUO' capire che De Gaulle abbia gli ap-
plausi dei francesi quando fa vibrare in loro 

la fatidica corda del sentimento nazionale; ma 
come si spiega ch'essi continuino a osannarlo 
anche quando oCfende in loro la naturale voca
zione alla libertà? Forse perchè hanno avvertito, 
sia pure inconsciamente, che «quella» libertà 
(la Quarta Repubblica, tanto per intenderci) 
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non bastava più, e secondo la linea di minor re
sistenza hanno semplicemente reagito conse
gnandosi mani e piedi all'« Uomo della Prov
videnza» che aveva saputo sollevarli da una 
noiosa quanto ormai inutile cura: quella di sce
gliere tra formule politiche apparentemente op
poste ma sostanzialmente identiche nella loro 
incapacità di risolvere i problemi fondamentali 
di tutti i regimi e di tutti i tempi, la pace e il 
progresso sociale. 

E' qu ~Ilo stato d'animo che in Italia abbia
mo chiamato qualunquismo; che è poi, se non il 
fascismo stesso, certo la sua migliore anticamera 
e incubazione. 

A DESSO i francesi hanno istituzioni meno li-
berali di una volta, ma in compenso De Gaul

le ha riacceso nei loro cuori la speranza di un 
avvenire nazionale migliore, e con questo mi
raggio davanti agli occhi essi sopportano me
glio anche i sacrifici, di tutti i generi, ch'egli 
domanda loro: dalla liquidazione dell'Algeria, 
che nessun altro statista, non toccato dalla gra
zia come De Gaulle, sarebbe mai riuscito a fare 
accettare; a un bilancio finanziario reso parti
colarmente gravoso da uno sproporzionato im
pegno di armamenti, di cui la maggioranza dei 
francesi farebbe volentieri a meno, ma a cui 
De Gaulle tiene invece moltissimo, ravvisandovi 
la pierre de touche della propria effettiva so
vranità. 

Neppure l'OAS è stata in Francia un fe
nomeno accidentale, perchè anzì essa ha incar
nato coerentemente l'anima della destra auto
ritaria in un momento in cui De Gaulle, dato 
un irriconoscente calcio al 13 maggio, si era 
provvisoriamente spostato sino a identificarsi 
apparentemente con l'altra anima della Fran
cia, la popolare progressista. 

Con questo suo appoggiare pendolarmente il 
proprio potere or su una parte, or sull'altra 
della nazione, De Gaulle è finora riuscito ad 
apparire come sempre e soprattutto se stesso, 
adattandosi con consumata abilità alle varie 
tastiere che gli offre quello strut"!'len~o, da lui 
perfettamente sfruttato, che è i1 pop:>lo fran
cese. 

cosr è possibile che ciascuno si faccia, di 
De Gaulle, un'immagine a propr'o uso e con

sumo, magari opposta, ma non meno documen
tabile, di quella del vicino; perchè De Gaulle, 
nella misura in cui è la Francia, è anche tutti 
i francesi; i quali infatti si ritrovano in lui, gli 
riconoscono la parte migliore di se stessi e gli 
attribuiscono la capacità quasi magica di espri
mere così bene quello che in loro era rimasto 
fino allora soltanto inconscio. 

Pacificazione franco-tedesca, unione europea, 
indipendenza dall'America sono temi comune-
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mente ricorrenti nella storia francese di que
sto dopoguerra, ma nessuno statista aveva sa
puto toccarli con tanta raffinata demagogia 
come ha fatto De Gaulle, che ha solleticato il 
sottofondo di psicosi nazionalista sempre latente 
in ogni francese. 

Su di un simile terreno, cade bene il «verbo» 
de l'or"'colo De Gaulle: con quel suo linguag
gio rotondo, così gradevole alle orecchie fran· 
cesi; quel suo vocabolario arcaico, in tutto degno 
di un letterato del Seicento; e quei suoi per-

' sonaggi storici sempre a disposizione per pr~
sentarli e scambiarli come bussolotti, nella di
namica di un gioco d'azzardo di cui lui solo 
conosce le regole e muove i fili 

Bifronte come Giano, De Gaulle è sostan
zialmente immerso nel suo passato, ma si mostra 
ugualmente aperto anche verso il futuro. In· 
tanto, come tutti i dittatori, chiede sacrifici so
prattutto per il presente; perchè tra il passato, 
per definizione glorioso (almeno quello lonta
no) e il futuro, che non potrebbe esserlo meno, 
c'è lui, c'è De Gaulle, che è bilancia, cerniera e 
molla di tutto. 

Lui e i suoi discorsi. L'ultimo, poi, più che un 
discorso, un monologo, in cui il grand'uomo ha 
conversato esclusivamente con se stesso. dan
dosi naturalmente sempre ragione: un colloquio 
cui di là dal video potevano però assistere, per 
sua sovrana concessione, tutti i francesi. 

L A FRANCIA può quindi mar-:iare tranquilla 
sulle linee che si è tracciata, che lui le ha 

tracciato. Quali sono queste linee? L'estrema 
abilità di De Gaulle arriva a non farcele vedere 
chiaramente, ma a lasciarcele soltanto intuire 
sull'onda di quel linguaggio immaginifico e figu
rato, d1 cui lui solo ha il segreto. La sua ispi
razione fondamentale, però, emerge ugualmente, 
ed è quella di una Francia disposta a collabo
rare con l'Europa, ma morbosamente gelosa 
della propria sovranità: dispostà a trattare i 
problemi atomici con l'America, ma ponendo 
la condizione impossibile di una propria so
stanziale parità; disposta anche a sedere in tutti 
i consessi mondiali, ma solo per esercitarvi il ri-
catto continuo del proprio «fare da sé». 

Insomma, una Francia malata, che per 
di più si è scelta anche un cattivo medico per 
curarla, perchè invece di guarirla non fa che 
propinarle, a dosi crescenti, l'essenza stessa 
del male. 

In questa folle corsa verso la perdizione, 
chi arriverà prima: la Francia o De Gaulle? Im
porta infatti sapere chi e cosa sopravviverà. e 
su chi e su cosa si potrà ancora contare quando 
si tratterà di catnbiare rotta e s'imboccherà fi
nalmente la direzione buona, che è esatta
mente l'opposta di quella che la Francia sta , 
percorrendo oggi, auspice il« grande De Gaulle· 

LUCIANO BOLIS 



SPAGNA '63 

Un conto ancora da regolare 
L'ASPETTO forse più preoccupante di questa 
. lunga e dolorosa crisi spagnola sta nella 
Incapacità risolutiva delle forze interne non fa
sciste, e nella parallela impotenza delle forze 
democratiche esterne a smuovere la situazione. 
E' una rendita di congiuntura normale nella 
storia delle dittature. Ari .. 'he le dittature sono 
soggette all'usura normale ad ogni forma di po
tere, ma in questa congiuntura d'incertezza sen
z~ prospettive, cioè d'incapacità di scelta, che 
hene il mondo e l'Europa, la possibilità di pro
lungamenti e di truccamenti neofascisti è infi
nita. L'aspetto mortificante per noi sta nel do
verci accontentare delle condanne e delle im
precazion i. 

La guerra civile spagnola è finita da venti
quattro anni. Una orrenda carneficina, che la 
Spagna vorrebbe dimenticare, della quale gli 
spagnoli non amano di parlare ed i giovani sanno 
Poco. L'opposizione cresce, si definisce una netta 
agitazione monarchica, i preti cominciano a 
ciurlare nel manico? Franco sa quale è la base 
della sua forza. Ha un Grimau sotto mano: sia 
il processo a Grimau, legale o illegale, il pro
cesso di quegli anni. Ed è Franco che ha bisogno 
di un Grimau da assassinare, per alzare un mo
tnento il \'elo leggero del sonno più che dell'oblio 
a minaccia degli spagnoli, ammonimento dei 
governi conservatori, sfida della democrazia. 
Sono io, - dice Franco, indicando il cadavere 
di Grimau - che vi ho salvato, sono solo io che 
Posso salvare dalla guerra civile. 

E' difficile giudicare un popolo e le sue ge
nerazioni giovanili, e largo conto si deve tener.e 
degli effetti di regressione e congelamento poli
tico, sociale e culturale del lungo frigorifero 
franchista e clericale. Forse maturazioni interne 
sono in corso, delle quali non è facile dall'aster-

no prendere la misura. Non si può tuttav~ na: 
scondere una impressione per ora negativa d1 
ritardo, lentezza, incertezza, dispersione di forze 
nella ricerca di mutamenti e di vie di rinnova
mento. E' una impressione forse aggravata se s~ 
considerano gli spagnoli in esilio, impegnati 
come i capponi di Renzo negli inte~i cont~ast!, 
e non nella ricerca di una alternativa med1atr1-
ce, che potrebbe avere fome sugli spagnoli una 
forza di richiamo decisiva. 

L'esempio della lotta italiana di Liberazio
ne dovrebbe riuscire persuasivo. La guerra 
di Spagna e la partecipazione delle colonne ita: 
liane dei Rosselli e dei Longo ha avuto per noi 
influenza morale decisiva; ma anche una poco 
nota influenza politica che ha aiutato ad evitare 
gli errori commessi in Spagna. Ora la Spagna 
ritorna ad essere la posta del gioco internazio
nale. Il suo destino pesa sempre più gravemente 
sull'equilibrio e sulla sorte dell'Europa. De 
Gaulle ha invitato il suo ministro in visita a 
Madrid a restarvi al momento della fucilazione 
di Gri.nau. 

L'antifascismo italiano non si contenti delle 
dimostrazioni e dei congressi, utili anch'essi 
qualche volta - come quello tenuto a Parigi 
nei giorni ~corsi dove il prof. Gianpaolo Nitti 
ha portato l'adesione del « Movimento Salve
mini» - se vanno più in là delle parate 
oratorie. Se, come è probabile, i movimenti 
operai si intensificheranno, ed i giovani segui
ranno, occorrerà un maggior impegno, che non 
solleciti la guerra civile ma dia concreto appog
gio, politico, morale ed economico. 

E' oltre i Pirenei che si combatte il nuovo 
atto della lunga battaglia antifascista e sul piano 
storico è la rivincita del 1939 che l'Italia demo
cratica deve guadagnare. 

F. P. 



Maschera tura '' de:rnocra ti ca'' 
di LUIGI FOSSATI 

AVREMO dunque una svolta politica, que-
st'anno, nella Spagna di Franco. Poiché l'an

nuncio è già stato dato, piuttosto esplicitamente, 
dal quotidiano falangista "Arrib.a ", fonte più che mai autorevole del regime, non è certo il 
caso di dubitare: la svolta, cosi come è stata a lungo preordinata, ci sarà. " Siamo alla vigilia 
- scrive il foglio falangista - di decisioni come 
non ve ne sono state dal 1936 ". E continua, in
vitando a seguire gli avvenimenti sindacali dei 
prossimi mesi: «Se si vuole avere realmente 
una 'apertura', una 'democratizzazione' o una 
'evoluzione politica' del regime spagnolo, b so
gna che essa riposi su una migliore rappresen
tanza degli elementi operai negli organismi sin-
dacali». • 

Lasciamo pure da parte la questione della 
democratizzazione in pillole da offrire al pub
blico in piccole dosi, e su esplicita prescrizione 
dei gerarchi. La natura del regime spagnolo e 
sufficientemente nota a tutti: anche a chi, in 
clima d solidarietà artificiosa, finge di avere la 
memoria corta. Interessante, piuttosto, è vedere 
'in che direzione intende muoversi il governo 
di Madrid per ottenere un allineamento poli
tico con l'Europa occidentale 

Un altro s ntomo del desiderio di mimetiz
zazione democratica è venuto dalla sessione del 
consiglio nazionale del Movimento che rìumsce, 
o dovrebbe riunire, tutte le forze che si schie
rarono con il " caudillo " nella guerra civile. 
Era la bellezza di undici anni che questo consiglio nazionale - organo decorativo dei mag
giorenti del regime - non si riuniva più. Ades
so, in omaggio alle nuove vocazioni, il consi
glio terrà sessione una volta all'anno. Il gene
rale Franco, in un discorso, ha ripreso il tema 
della " democrazia inorganica de partiti" e 
ha insistito sulla "rappresentazione diretta 
del popolo attraverso le sue istituzioni natu
rali . E' chiaro che, per "istituzioni naturali " si intendono gli organismi della falange e del 
regime. Se si tien conto che il consiglio del 
Movimento ha riparlato con particolare inte
resse di " referendum " (la stessa legge sulla 
organizzazione del Movimento sara sottoposta a 
referendum) e di "fedeltà ai principi del 18 
luglio ", è evidente che il tema della successione del "caudillo", anche se non affrontato, è stato 
il sottofondo di tutta la messinscena. Ecco dun
que, grosso modo, le due direzioni della svolta 
politica in Spagna. 

Da un lato un rafforzamento dei sindacati 
(il sindacato verticale spagnolo raggruppa in
sieme datori di lavoro e lavoratoi:i) con una dif-
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ferenziazione di prospettive e una più larga 
possibilità di azione in campo aziendale e set
toriale. In questo campo il regime cerca di fare 
di necessità virtù, poiché le lotte sindacali de
gli scorsi anni (e in particolare quelle del '62) 
hanno ricreato nelle varie categorie e ne~le 
stesse aziende un interessamento alla vita sin
dacale. L'opposizione al regime, m sostanza! 
può essere organizzata - così come in parte si 
è organizzata, poiché agli antifranchistl è stato 
dato il "consiglio" di partecipare alla vita sin
dacale - nel cuore degli stessi sìndacati del 
~~~ . Dall'altra parte Franco tenta un rilancio, 
con etichetta di democraticità, dei vecchi e son: 
nacchiosi istituti falangisti che venticinque ann_1 
di regime hanno svuotato di rappresentativit~ 
anche all'interno delle organizzazioni stat~l~
Così facendo il "caudillo" spera di ridare unit~ 
alla falange e ai movimenti cattolici, in vi
sta della successione, orientando il paese ~·er: 
so una :oluzione di tipo presidenziale, anziche monarchica. 

Fino !4 qualche anno fa, nvece, il cuore di 
Franco era decisamente per la monarchia. L'in
contro del "caudillo" con Don Juan Carlos, nel 
dicembre del 1954, aveva segnato un armisti
zio nella rivalità fra il generalissimo e il prin
cipe di Barcellona. L'accordo prevedeva, o sern: 
brava prevedere, che il figlio del principe ~1 
Barcellona (Juan Carlos anche lui) al compi
mento del trentesimo anno di età - vale a dire 
nel 1968 - salisse al trono di Spagna. La cr si 
di governo che fu voluta da Franco all'inizio del 1957 apparve anche come l'atto definitivo 
per aprire la via alla monarchia. In quella oc
casione i ministri falangisti fecero po.sto, al go
ve1 no. ad elementi filo monarchici ed antifalan
gisti (di falangisti della vecchia guardia ne rimasero solo tre ai ministeri). Chissà se l'idea 
di riallacciarsi al poco brillante trono di Alfonso 
XIII, per stare al passo con l'Europa, è stata 
tutta opera di Franco e degli spagnoli. Certo è 
però che l'idìllio monarchico è durato poco. Don 
Juan, pur lasciando che il figlio educato in Spa
gna venisse trattato con tutti i riguardi, come 
un re in frigidaire, accampò lui stesso diritti di 
successione. La polemica si riaccese più acuta 
quando i monarchici parteciparono al convegno 
di Monaco, insieme agli esiliati antifranchist1. 
Adesso pare che ciascuno abbia ripreso la sua strada. F1·anco pu ta su una successione di tipo 
presidenziale. Don Juan, mentre spera nell'aiuto 
delle organizzqzioni cattoliche (le uniche che 
hanno già pronto, in Spagna, un part ito e una 



organizzazione sindacale per fare da controal
tare a Franco) critica per conto suo il regime 
con toni patetici. 

La Spagna insomma, dando una spazzolata 
agli ordinamenti della dittatura fascista, si pre
P.ara all'esame d'appello dell'Europa democra
hca. Questo esame ci sarà e la promozione, no
nostante la opposizione dei volenterosi, potrà 
essere differita ma non impedita. Né vale, in 
queste settimane, rievocare il nome di Grimau 
e il suo sacrificio. Certo l'esecuzione decisa da 
~ranco - per dimostrare la forza del suo regime 
in un momento quant'altri mai delicato - ha 
sollevato una ondata di sincera indignazione in 
tutti i paesi. Dopo venticinque anni la Spagna è 
setnbrata tornare - ai nostri occhi - nel cli
~a della guerra civile. Ma Grimau è un episo
dio nella cronaca dei rapporti Spagna-Europa, 
oppure Stati Uniti-Spagna. 

La Francia sta avvicinandosi alla Spagna 
con benevolenza. Giscard d'Estaing, ministro 
francese delle finanze, era a Madrid il giorno 
della esecuzione di Grimau. Sembrò per un mo
tnento che le trattative franco-spagnole per la 
concessione di un prestito dovessero subire un 
arresto. Ma non fu così. De Gaulle ha un piano 
Preciso di utilizzazione del suo vicino di ca:sa 
ai Pirenei. La carta europea che De Gaulle 
\Tuol giocare non può prescindere dalla Spagna. 
E Franco, dal canto suo, restituisce la cortesia 

(da France Observateur) 

guardando più che mai alla presidenza repub
blicana di Francia come a un modello. 

La Germania sostiene e aiuta, non da oggi. 
la Spagna franchista. Il reclutamento di mano
dopera spagnola viene ormai preferito, in certe 
zone della Ruhr, a quello di manodopera italia
na (I tedeschi dicono: «Con gli spagnoli c'è 
meno pericolo di trovarsi in casa dei comuni
sti. E poi sono meno abituati degli italiani a 
fare amicizia con i sindacati»). La Germania 
è il secondo cliente del commercio estero spa
gnolo (importazioni ed esportazioni) ed è il 
paese europeo più sensibile al richiamo d'in
vestimenti di capitali in Spagna (nel 1960 i 
capitali tedeschi in Spagna furono il 26 per 
cento di tutti i capitali stranieri). Gli Stati 
Uniti hanno bisogno, e lo hanno tangibilmen
te dimostrato, delle basi in Spagna. Pagano 
profumatamente queste concessioni, e sono 
dispnsti ad accettare anche le richieste di au
mento degli spagnoli. Dal punto di vista poli
tico-militare, Franco è un alleato talvolta im
barazzante ma di grande utilità. Dal punto di 
vista economico la struttura industriale anti
quata della Spagna, e l'urgente bisogno di mo
dernizzazione, sollecita molti interessamenti 
(nei primi tre mesi di quest'anno il capitale 
straniero ha investito oltre 700 milioni di dol
lari in Spagna). 

LUIGI FOSSATI 
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Il Vaticano e Franco 

L A RIVOLTA clericofascista e la 
aggressione di Hitler e di :Mus· 

solini contro la Repubblica Spagno
la nel 19 36 rappresenta una delle 
ombre più nere nella storia della 
Chiesa Cattolica e della diplomazia 
vaticana degli ultimi decenni. La 
« rivoluzione franchista» fu infatti 
il primo atto di quella stessa forza 
che tre anni dopo, pochi mesi dopo 
la caduta di Madrid e di Barcellona, 
oggrcdivano la Polonia e poi tutta 
l'Europa. Eppure in questa prima fa. 
se dell'aggressione nazifascista con
tro le libertà umane, la Chiesa Cat
tolica aveva partecipato con tutto il 
suo zelo, dandole il riconoscimento 
della « crociata ». Non si deve di
menticare che sin dal 19 31, parlando 
a nome dei cattolici, Cii Robles 
dichiarava nelle Cortes, che « oggi 
contro la Costituzione prende posi
iione la Spagna cattolica ... Voi sa
rete responsabili della guerra spi· 
rituak che sta per scatenarsi in Spa
gna». Il 3 giugno 1933 Pio XI 
pubblicava l'enciclica « Dilectissima 
Nobis » contro la Repubblica Spa-
,ola. Tale documento nell'anno suc

cessivo provocò a Navarra la forma
zion~ delle prime milizie cattoliche
carliste. 

« Barriere 
molteplici » 

Quando nel 1 .,]io del 19 36 ebbe 
iriz.io l'aggressione di Franco, di Hi
tler e di Mussolini contro la Spa
gM, l'organo gesuita di Roma fu il 
prime a giustificare l'intervento na
zifascista: « Al soqquadro barbarico 
tlL1la Internazionale si oppongono ... 
g1usramente, da varie parti, molte
olici barriere; e Stati e Governi, eser
citi e rartiti, .ono pure insorti con
tro t nuovi barbari invasori, come 
~1a fu detto, ben più selvaggi che 
Fii antichi, fossero Vandali o Visi-
11oti .. Necessaria difesa della soc·età 
è questa; e ben si può vedere con 
ammirazione, come essa sorga pure 
donde" meno si aveva da attenderla, 
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umanamente parlando, anche da uo
mini del socialismo (cioè dal na· 
z.ionalsocialismo hitleriano - n.d.r.), 
per esempio già fautori e alcuni con
terranei o connazionali del Marx ... » 
(«Civiltà Cattolica», 19-9-1936, 
p. 443 ). E mentre la Spagna bru
ciava nel fuoco delle bombe hitle
riane, Pio XI ricevendo il 4 set
tembre una delega;done di vesco.,; , 
preti e « fedeli », fuggiti dalla Spa
gna repubblicana, dichiarava « \' <. 
nite a dirci il vostro gaudio d'esser 
stati ritenuti degni come i primi 
apostoli di soffrire pro nomine 
Jesu ... ». 

Le note dell'« Osservatore Roma
no » condannavano senza.pietà ogni 
voce cattolica che, nei vari paesi del 
mondo, si schierava contro l'aggres· 
sione o denunciavlt i mass;tcri fran· 
chisti contro la popola1jone catto
lica della regione basca, colpevole 
soltanto di non essere foscista. Il 
domenicano p. Mario Cordovani, 
~laestro del Sacro Palazzo Aposto
lico e teologo del P.1pa, annunciava 
ufficialmente che ai cattolici non è 
permesso schierarsi contro la rivo
luzione franchista. Il 2 dicembre 
19 3 7 Franco convocava il Consiglio 
Nazionale del Movimento Falangista 
a Las Huelgas;nel convento dei mo
naci cistercensi, in presenza del car
dinale di Toledo. Due giorni dopo, 
il « caudillo » annunciava che la 
« sua » rivoluzione ha lo scopo di 
(( difendere il Cristianesimo ». Nel 
marzo del 1938 Pio XI inviava a 
Franco J funzionario della Segrete· 
ria di Stato, monsignor Ildebrando 
Antoniutt attuale cardinale, per 
stabilire i primi contatti ufficiali 
diretti. 

Pochi giorni dopo, il 28 marzo il 
« caudillo» annunciava l'abolizione 
del divorzio e della legge che vie· 
t•lVa in Spa1>na l'Ordine Gesuita e 
proclama\• la festa di San Giuseppe. 
11 15 maggio, mentre la guerra ci
vile era ancora in corso, Pio XI 
nominava monsignor Gaetano Cico
gnani primo Nunzio Apostolico 
presso il « governo » di Franco. Il 
30 giugno, nel consegnare al Papa 
le lettere credenziali, il primo am· 

basciatore franchista, Josè de Ju~· 
guas y Messia, riconosceva il paru
colare merito del Vaticano e della 
Chiesa per la causa di Franco. Pio 
XI gli rispondeva che nel suo cuore 
vi è molto amore per la Spagna e 
per il Generale. 

Eroismo 
cri~tiano 

Dopo la caduta di Madrid, il 16 
aprile 1939, il nuovo Papa Pio XII 
si rivolgeva per via-radio alla Spa· 
gna: «Con grande gioia ci rivol· 
giamo a voi, carissimi figli della 
Spagna cattolica, esprimendovi I~ 
nostre paterne congratulazioni per ti 
dono della pace e della vittoria, con 
i quali Iddio si è degnato di coro
nare: l'eroismo cristiano della vostrll 
fede e del vostro amore ... Il nostro 
Predcce~sore ha atteso coll'ansia fe
delmente ques l pace providenziale, 
che è senza dubbio il frutto di quell~ 
fertile benedizione che egli, sin dai 
primi giorni del conflitto, inviava a 
coloro « che si erano decisi ad un 
compito cosl difficile e cosl perico
loso, per difendere e rinnovare i di
ritti e l'onore di Dio e della reli· 
gione », e noi non dubitiamo che 
questa pace sarà quella che egli at· 
tendeva coll'ansia, e che egli auspi· 
cava ... » ( « Acta Apost. Saedis » 
XXVII, 1936, 380-381 ). Quamo 
giorni più tardi a Madrid Franco 
festeggiava la vittoria, con un rito 
religioso, svoltosi in presenza dci co· 
mandanti delle truppe naziste e fa
sci~te che lo avevano portato al 
potere. 

Il « caudillo » era atteso sulle 
soglie della cattedrale dal primate 
di Spagna, cardinale Goma y Tho· 
mas, il quale per l'occasione aveva 
fatto e:.porrc sull'altare la storica 
croce della battaglia di Lepanto, per 
~imbolizzare il carattere « religio
so » della « crociata ». Mentre Fran
co consegnava al cardinale la sua 
spada, il Primate lo benediva: « Il 
Signore sia sempre con te... Che ti 
benedica e continui a proteggerti 



coll'amore provvidenziale. E che 

protegga cosl anche il popolo che ti 
e ~t~to affidato ». L'organo dei Gc· 
5~1ti commentava questa ccrimo
ria: « Il gesto e la preghiera di 
·ranco, che offre la sua spada al 
rappresentante della Chiesa di Spa 
gna, perché la conservi finché le 

necessità della Chiesa e della civiltà 

no? gli affidassero nuovi ordini, 
ma1 saranno dimenticati ». ( « Civiltà 
Cattolica», 17 giugno 1939). 

Pochi giorni dopo Mussolini man
dava in Spagna il ministro Ciano per 

Portare al Cardinale Primate, quale 

~uo dono personale, una preziosa 

eroe.e d'oro. Nel ricevere il ministro 
asc1sta, in solenne udien7.a, il cardi-
'iale Coma v Thomas dichiarava: 

« Questo dono dcl Duce, che io ba
cio con fervido amore. sarà collo
c~to tra i cimeli più preziosi della 

Jattedrale di Toledo: tra la Spagn:1 
el Caudillo e la Spada del Cid Cam

Peaclor ». ( v. «Il Borghese», Roma, 

10 aprile 1958, p. 617). E per con
cl_udcre questa triste storia, ricor· 
diamo anche l'udienza conces~a 1'11 

giugno 1939 da Pio XII ai 3.000 
soldati franchisti che erano venuti 

a Roma, per accompagnare i « vo
!ontari » fascisti che Mussolini aveva 
Inviato in Spagna. «Vedendovi da
vanti a noi, disse il Papa, coperti 

<la.Ila gloria del vostro eroismo cri· 

~t1ano, il nostro pensiero va rivolto 
1n modo particolare ai vostri com
pagni caduti in battaglia, e il no

~t ro cuore paterno si sente commosso 
a:anti alla generosità di tante ma

dri e davanti alle lacrime di tanti 
o
1 
rfani. ai quali la morte ha tolto i 
oro cari». 

Decorazioni 

1>ontificie 

, Tutto questo avveniva mentre, in 
S1_>agna, Franco completava la « sua » 

Vittoria col massacro di duecento 

mila spagnoli, colpevoli soltanto di 
non essere stati né clericali, né fa

scisti. Negli anni successivi Pranco 

ha assegnato numerose decorazioni 
a! clero, ai vescovi e persino al cle-
1·0 straniero « per meriti a favore 

~ella Crociata». In compenso il Va
ticano non ha lesinato nell'assegnare 
le proprie decorazioni ai principali 
esponenti dcl regime franchista, con

cedendo a Franco l'Ordine di Cristo, 
la massima decorazione pontificia. 

Anche dopo la fine della seconda 

guerra mondiale la Chiesa non ha 
cessato di attribuire alla causa fran· 

chista il valore della « crociata ». 
~el mese di novembre 1957 il 

Bollettino Ufficiale della Diocesi di 
Bilbao scriveva che la vittoria fran

chista è tutta dovuta al « culto ma
riano». «Alla Vergine dobbiamo la 

nostra, tanto gloriosa, crociata La 

battaglia di Brunetc finl vittoriosa 
g10 no d Ila \'ergine d'Africa, in vi

sta del suo Santuario di Ceuta. La 
bm.igli11, di Brunette finl vittoriosa 

il giorno di s,m Giacomo Apostolo 
di Compostella. L'offensiva rossa 

contro Càceres si fracassò impotentt> 

contro le mura del santo monastero 

di Guadalupa ... Altra offensiva rossa 
talll ai piedi del Santuario Nazionale 
di Santa Maria del Pilar ... Sua San

tità Pio XII ha ricordato recente
mente la lettera apostolica « Ex of -

ficiosis literis » del suo predecessore 

Pio Xl, riconoscendo gli immensi 
benefici che la Madonna ha dato nei 

momenti critici tanto alla Spagna 

quanto al Portogallo. Dando a Ce

sare quel che è di Cesare dopo 
aver dato a Dio quel che è di Dio 

e alla Madonna quello 'che è della 

Vergine, il meridiano mariano at
tualmente a Lourdes, a Pilar e a 

Fatima, ha tributato l'onore agli 

statisti t11.nto benemeriti per la Chie
sa, come Salazar e il Generalissi

mo Franco, eminentissimi figli del
la :.ua predilezione ». 

Ma Franco è andato anche oltre 

a questa affermazione. Nel ricevere 
qualche anno fà la laurea ad hono
rem in diritto canonico, della Ponti

ficia Università di Salamanca, egli 

dichiarò che « la massima evangelica 
" date a Cesare quel che è di Ce

sare e a Dio quel che è di Dio " 
non ha piu alcun senso in uno Stato 
come il nostro, dove tutto è di 

Dio». Infatti, l'insegnamento reli
gioso è materia obbligatoria persino 
nelle Università, la Immacolata Con

cezione è stata proclamata protet· 

trice dell'Armata franchista; la pre
ghiera di Pio XII per i carcerati 
è stata adottata come preghier.1 

d'obbligo per tutti i detenuti nelle 
carceri spagnole; nelle scuole ele

mentari della Spagna è stata intro
dotta la « recita volontaria e quoti

diana » del Rosario; « Santo Angel 

de la Guarda » è stato proclamato da 

Pio XII il « patrono celeste » della 
polizia franchista; l'Azione Cattolica 

è stara ufficialmente introdotta nel-

le forze armate; il nome della capi
tale dell'isola di Fuerteventura è sta

to cambiato in « Porto dcl Rosa

rio», ecc. Ma tutte queste sono 
piccolezze. Il servizio più grosso 

reso da Franco alla Chiesa è stato 

di restituirle gli enormi possedi
menti che le furono confiscati, auto

rizzandola ad estendere le sue pro
prietà finanziarie e immobiliari, sen

za qualsiasi limite e senza qualsiasi 
controllo da parte dello Stato. 

Il miglior 
Concordato 

Il « Fucro degli spagnoli », la 

« carta magna » dello stato franchi

Ma, mentre garantisce che « la pro
fessione e la pratica della religione 

cattolica, che è quella dello Stato 

spagnolo, godrà protezione ufficia

le», vieta espressamente le cerimo
nie e le manifestazioni religiose ester. 

ne, che non sono quelle della reli

gione cattolica. (Ancora poche set· 
timanc fà il governo di Madrid ha 

negato il permesso per la riapertura 

di una chiesetta protestante, col pre

testo che di essa non ce n'è biso· 
gno, dato che una cappella prote

stante si trova in un villaggio di

stante solo otto chilometri). Ma il 

çulmine di questo abbraccio tra la 
Chiesa e Fi:anco è stato raggiunto 
nell'agosto del 1953, con la firma del 

Concordato, definito dai portavoce 
,·aticani « il migliore di tutti esisten

ti » e da Franco come « il più im

portante servizio dei nostri tempi ». 

Con tale documento « il governo » 

franchista non soltanto riconosce la 
Chiesa come « società perfetta », ma 
pone in suo servi1jo, contro i propri 

cittadini, persino il proprio apparato 

poliziesco. Infatti l'art. 2 prevede 

che « le autorita ecclesiastiche go

dranno dell'appoggio dello Stato nel
lo svolgimento d Jle lo ·o attività e 
che a tal riguardo rimane in vigore 
quanto stabilito dall'art. 3 del prece· 

dente concordato del 19 31, ove si 

dice: • Sua Maestà e il Suo Reale 
Governo daranno... il loro potente 
patrocinio e l'appoggio ai vescovi 

nel c3so che lo chiedano; principal

mente quando debbano opporsi alla 

mali~nità degli uomini che cercano 

dt pervertire gli animi dei fedeli e 
corrompere i loro costumi o quando 

si dovrà impedire la pubblicazione, 
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introduzione e circolazione di libri 
cattivi e nocivi ». 

L'organo romano dei Gesuiti si è 
particolarmente compiaciuto di que
~ta clausola del concordato franchi
sta, scrivendo che: « lo Stato si ob
bliga a prestare l'aiuto del braccio 
secolare, riconoscendo alla Chiesa di 
esigere da esso i mezzi coercitivi ne
cessari a rendere effettive le dispo
sizioni dell'autorità ecclesiastica » 
( « Civiltà Cattolica », 21 maggio 
1955, p. 385). In cambio però Fran
co ha ottenuto dal Vaticano il pri
viler,10 di essere oggi l'unico « capo 
di Stato » a cui la Santa Sede de
manda il potere, una volta riservato 
soltanto ai pochissimi sovrani cat
tolici, di procedere esso tesso alla 
scelta degli ecclesiastici, che dovran
no essere nominati vescovi. 

Limiti di spazio non ci consentono 
dt allungarci oltre nella citazione 
del fatti, che indicano sino a che 
punto la Chiesa si identifica in Spa
gna col potere franchista. Tutto ciò 
ha aumentato le ricchezze e il po
tere politico-poliziesco della Chiesa 
in Spagna, ma ha soffocato la fede, 
ba creato un abisso tra il popolo e 
la religione. 

Indifferenza 
religiosa 

In un approfondito documento 
sulla Spagna, elaborato recentemente 
da un gruppo di cattolici, che comin
ciano a preoccuparsi di dove andrà 
a finire la stessa religione, se la 
Chiesa non rinuncerà alla sua com
plicità con Franco, leggiamo tra l'al
tro: « Siamo in presenza di una so
cietà cosidetta cattolica, ma che atro
fizza la religione e svuota ogni gior
no più il cattolicesimo ... Nei centri 
popolari, questa scristianizzazione si 
traduce in un'inclifferenzn religiosa 
che è una vera apostasia. Fra i con
tadini, l'abbandono della vita reli
giosa è dovuto soprattutto a igno
ranza e a negligenza. La borghesia, 
mco•:ciente e frivola, si abbandona, 
senza preoccupazioni religiose, al go
dimento beato e insulso della pace 
attuale, disinteressandosi d'ogni sfor
zo di giustizia sociale ... I centri in
tellettuali non hanno alcuna influen
za sulle classi popolari e sulla bor
ghesia; sembrano dominati dalla me
diocrità e dalla clif fidenza; il che 
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spiega come i due terzi della nuova 
generazione intellettuale abbia ab
bandonato il campo cattolico ... L'ar
civescovo di Saragozza... ha qualifi
cato il nostro cattolicesimo un " cat
tolicesimo imborghesito " ... Nei mo
vimenti di idee sociali la Spagna è 
divisa in due enormi blocchi: la bor
ghesia e il popolo ». 

Questo lun~o documento, dovuto 
a cattolici « che non devono essere 
sospetti di rivolta, né cli indisciplina, 
né di leggerezza, ma che cercano one
stamente di comprendere la situa
zione religiosa • aggiunge che il cat
tolicesimo spagnolo « perde terreno 

a vista d'occhio perché rifiuta Cli al· 
fermarsi in termini di carità e di giu· 
stizia. La nostra Chiesa deve render· 
sene conto prima che sia troppo tar
di. .. Prima di tutto, dunque, le no
stre eminenze cattoliche devono sot· 
tomettersi ad una cura di coraggio 
intellettuale... Il rinnovamento dd 
pensiero è necessario e urgente in 
tutti i campi politico, sociale, econo: 
mico, intellettuale. In tutti questi 
campi noi siamo rimasti indietro •· 

Molti segni fanno intendere che 
dal fossato in cui la Chiesa e Franco 
hanno inabissato 11 popolo spagnolo, 
c'è qualche cosa che si sta muovendo 

L'asciugainano 
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nelle stesse file cattoliche. Notiamo 
in primo luogo la coraggiosa resi
stenza antif ranchista dei preti baschi, 
che mai hanno tradito la fedeltà 

·alla Repubblica e alla democrazia, 
e che sono stati perseguitati in tutti 
questi anni non soltanto da Franco 
ma anche dalla stessa gerarchia eccle. 
siastica. In un documento che 339 
preti baschi avevano inviato il 30 
maggio 1960 a tutti i vescovi spa
gnoli e al Vaticano il regime fran
chista viene coraggiosamente denun
ciato. 

Secondo tale documento, in Spa 
gna « dopo ormai ventiquattro anni 
di regime ... le persone vengono in
carcerate sine die, per mesi e anni, 
per essere portate, dopo un periodo 
di tempo che dipende dall'arbitrio di 
un Governatore o Capo della Sicu
rezza o Ministro, davanti a un Tri
bunale Speciale, sotto la gravissima 
accusa di ribellione contro lo Stato, 
e ciò perché ebbero il coraggio di 
non considerare perfetti e infallibili 
quelli quelli che li governano... Si 
è arrivati al punto che molti non si 
azzardano neppure a visitare i c~
cerati per paura di svegliare sospetti. 
I:: alte personalità e autorità morali 
cosiderano eccessiva la richiesta di 
intervento presso le autorità compe
tenti in dif e!>a dci detenuti... Nei 
Commissariati di Poli;:ia del nostro 
Paese si usa la tortura come mezzo 
d1 indagine e di ricerca del trasgres
sore di una legge spesso meschina 
e ingiusta... Non parliamo di fatti 
isolati. Si tratta, poiché le autorità 
conoscono i fatu e li permettono, di 
un sistema... In Spagna non esiste 
né libertà politica, né libertà sinda
cale... Il Sindacato spagnolo, come 
dice molto bene monsignor Pildain 
" non è sindacato e non è cristia
no" ... Vi preghiamo per la carità 
di Dio ... cerchiate le relazioni, inven
tiate i mezzi, troviate una formula 
efficace e soave per ridare al nostro 
P<>polo la pace perduta i. ... 

Solidarietà 
per lo sciopero 

Nel pesto buio della notte cle
ricofranchista, qualche cosa si muove 
in Spagna. Lo dimostrano anche gu 
avvenimenti dell'anno scorso, quan
do in occasione dello sciopero dei 
minatori delle Asturie e delle ma
nifestazioni di solidarietà degli stu-

denti, appartenenti alle organizzazio
ni dell'Azione Cattolica, quattro or
ganizzazioni dell'Azione Cattolica 
Spagnola, HOAC, HOACF, JOC e 
JOCF esprimevano la loro piena 
solidarietà con gli operai in sciopero 
e rivendicavano in un documento 
il riconoscimento dei diritti dei la
voratori. A Barcellona, durante un 
tentativo della polizia franchista di 
penetrare nella sede dell'Azione Cat
tolica dove era nascosta una certa 
quantità di manifestini clandestini, 
favorevoli ai minatori in sciopero, il 
vescovo locale, monsignor Madrega 
Casaus, correva di persona a caccia
re via i poliziotti dagli uffici dell'or
ganizzazione cattolica. Numerosi stu
denti ed operai cattolici furono arre
stati. Alcuni ancora oggi sono in car
cere. Persino un prete, cappellano 
della marina militare, che mostrò la 
sua simpatia per gli scioperanti, fu 
processato per direttissima da una 
corte marziale e condannato con la 
imputazione di « attività filocomu
nista ». 

Gli avvenimenti del 1962 hanno 
svegliato un certo numero di catto
lici. Qualcuno comincia ad accor
gersi che con Franco la Chiesa a 
lungo andare ha soltanto da per
dere, tutto da perdere, e che per 
ogni libera coscienza un matrimonio 
con Franco non può essere che un 
incesto. Ma non tutti i vescovi spa
gnoli si sono resi conto della gravità 
della situazione. Il vescovo di Ma
drid, monsignor Leopoldo y Garay, 
~ospendeva « a divinis » il cappel
lano dei giovani operai cattolici, 
p. Ramon Torrella, colpevole di 
avere solidarizzato con i minatori e 
con gli studenti in sciopero. Ben 
diverso atteggiamento fu invece 
quello dell'attuale primate di Spa
gna, cardinale Pla y Deniel, che 
avanzò la richiesta di maggiori li
bertà « almeno per le organizzazioni 
cattoliche operaie i.. 

Ma fu il Vaticano anche questa 
volta a soffocare, o almeno cercare 
cli soffocare, la spinta dei cattolici 
spagnoli verso un mondo migliore. 
Il Nunzio Apostolico, Ildebrando 
Antoniutti, lasciava Madrid, per tra
sferirsi a Roma dove Giovanni 
XXIII gli a\•eva concesso la porpora 
cardinalizia. La cerimonia del suo 
congedo dalle autorità franchiste eb
be luogo proprio nei giorni in cui in 
tutta la Spagna divampava la prote
sta dei cattolici più avanzati contro 

il regime. In tale occasione, il car· 
dinale Antoniutti pronunciò un di
scorso, che ancora una volta confer
mava la fiducia della Santa Sede in 
Franco. Il neo porporato esprimeva 
« i più fervidi auguri al Capo dello 
Stato, che ho sempre seguito con am
mirazione nel duro compito che si è 
imposto per il bene della sua patria. 
Chiedo a Dio di assisterlo nella sua 
opera, e di concedere alla Spagna 
la protezione di cui ha bisogno, la 
prosperità che si merita, la com
prensione di cui ha diritto, ed il 
progresso che le permetterà di rag
giungere mete ancora più alte e 
nuovi allori ». 

Intervento 
per Grimau? 

Da allora sono passati soltanto 
pochi mesi. Pochi giorni fa, proprio 
alla vigilia delle feste di Pasqua, 
giungeva la voce che Franco stava 
per uccidere Julian Grimau. Una 
lettera della moglie indirizzata al 
Papa fu recapitata in Vaticano il 
13 aprile u.s. con la preghiera che 
fa Santa Sede intervenisse per sal
vare questo uomo. Nella notte tra il 
19 e il 20 aprile, il difensore di 
Grimau (già condannato a morte) 
cercava disperatamente di mettersi 
in contatto telefonico col Vaticano. 
Ha potuto parlare soltanto con un 
sacerdote per sentirsi dire che « in 
Vaticano a quest'ora, tutti riposa· 
no i.. Pochi istanti dopo, forse nello 
stesso momento, Grimau veniva fu
cilato nel cortile di un carcere ma
drileno. Il 21 aprile, in una corri
spondenza da Madrid, nel giornale 
fiorentino « La Nazione » si poteva 
leggere: « Era circolata la voce di 
un... autorevole tntervento presso 
Pranco, quello del Sommo Pontefice 
in persona, ma mons. Calamonery, 
segretario del Nunzio Apostolico, ha 
smentito che il Papa o altre perso
nalità della Santa Sede abbiano ri
volto appelli a favore di Grimau. La 
stessa smentita è stata fatta da un 
portavoce del governo spagnolo ». 
Da parte nostra confessiamo che 
non osiamo credere che tale dichia
razione, attribuita al Segretario del 
Nunzio, possa essere vera. 

ANTONIO JERKOV 
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Italia scombinata 
Maturità 

ROMA - Domenica 28 e lu
nedì 29 aprile si sono svolte, in 
tutto il territorio nazionale, le ope
razioni elettorali per il rinnovo del 
Senato e della Camera. I casi ec
cezionalissimi nei quali è stato ne
cessario l'intervento della forza pub
blica (un paio di elettori che, forse 
per l'emozione, sono stati colti da 
crisi cardiaca; un uomo infermo di 
mente che ha dato in escandescen
ze all'interno dcl seggio) non han
no fatto che sottolineare l'ordine 
assoluto con cui gli italiani si sono 
recati a esercitare il loro diritto
dovere · democratico. Neppure la 
campagna elettorale, d'altronde, ave
va dato luogo a incidenti degni di 
nota, se si eccettuano alcune intem
peranze di marca fascista. 

Passione 

NAPOLI - Incidenti gravm1-
mi hanno f uneslalo la domenica cal
cistica negli stadi di Napoli e di 
Salerno, ove le squadre locali gio
cavano, rispettivamente, contro il 
Modena e contro il Potenza. In se
guilo ad alcune decisioni arbitrali 
ritenute ingiuste, folle di « tifosi » 
(ma c'è da chiedersi, a questo pun
to, se qt1esto sia il termine adatto) 
hanno invaso i due campi, abban
donandosi a inauditi atti di vio
lenza e di devastar.ione. La forr.a 
pubblica è stata travolta. Tabelloni 
pubblicitari sono stati divelti e tra
sformati in armi, una jeep è stata 
incendiata, un'utilitaria della polizia 
demolita e data anch'essa alle fiam· 
me. Alla fine, ecco il bilancio com· 
plessivo della giornata "sportiva": 
a Salerno: un morto, ventun feriti 
alcuni dei quali in guwi condir.ioni, 
trentasei contusi. A Napoli sessan· 
tadue feriti, cinque dei quali rico
verati in ospedale. In ambedue le 
città, 116 fermati e un centinaio 
di milioni di danni. 

E' chiaro che la " passione spor
tiva ", cui incautamente accenna il 
commentatore di tm quotidiano, non 
è in causa. C'è piuttosto tm com-
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plesso di sentimenti e di risenti
menti esasperati dai diri?,mlt delle 
società calcistiche, che della vittoria 
fanno una sorta di questione d'onore 
civico, dando alimento a/l'antica fa
ziosità comunale,· ci sono glr inie· 
ressi materiali in gioco, che hanno 
del tutto snaturato lo spirito ago
nistico come lo concepiva, per in· 
tenderci, De Cottberti11; e c'è, so· 
prattutlo, il grande, secolare, tena· 
cissimo difetto italico, penosa ca
renza nel campo delle qualità virtli: 
il difetto di non saper perdere. 

Nozze 
ROMA - Un'elettrice di 23 an· 

ni, Iole Pantelli, si è recata a vo· 
tare in abbigliamento nuziale as· 
sieme al marito. Ha voluto com
piere il suo dovere appena uscita 
di chiesa, dato che il rinfresco pre
disposto subito dopo la cerimonia 
e l'immediata partenza per il viag· 
gio di nozze non le avrebbero con· 
sentito di recarsi al seggio il giorno 
dopo. 

Il Paese va 

NOI 

Minacce 

~11LANO - Un 1:iolento litigio 
è scoppiato tra due giovanimmi 
coniugi, 11 ient11nem1e Gesualdo Di 
Martino e la d1c1annovenne Pie· 
Irma A11dreoli. La A11dreoli non t'O· 

lei•a che ti marito si recasse al paese, 
nell'Italia meridionale, per votare, 
temendo che non tornasse più. A 
1111 certo punto ha al/errato un col· 
te/lo minacciando: "Se vai a votare, 
o mi 11cc1di tu o ti uccido io 11

• 

Delusione 
COSENZA - Un cementista di 

Luzzi, Pasquale Garofano, di 61 
anni, ha tentato di togliersi la vita 
perché il suo partito, la democrazia 
cristiana, ha perso voti, nell'ultima 
consultazione elettorale. 

Il ccmentista si è lanciato da una 
rupe che sovrasta il torrente Inice. 
Ferito gravemente è stato raccolto 
da alcuni contadini ed avviato al
l'ospedale di Cosenza dove i sanitari 
si sono riservati la prognosi. 

a sinistra ... 



L'Università papalina (III) 

Una fabbrica di diplomi 
Nella sezione staccata dell'istituto di magistero di «Maria 

Immacolata » in Castiglione Fogliani sono state finora munite 
di laurea, senza neppure uscire dal chiostro, circa 1500 suore 
dei diversi ordini religiosi, che possono insegnare nelle scuole 
alla stessa stregua di coloro che hanno compiuto liberamente e 
pubblicamente gli studi in una università statale. La « Cat
tolica » è oggi un'incubatrice di professori da insediare nelle 
cattedre statali attraverso le manovre sottobanco della f or
inazione delle terne nei pubblici concorsi. Così, senza far molto 
rumore, il Vaticano fagocita lentamente l'università italiana. 

di LUIGI RODELLI 

I PAPI del nostro tempo, messo da parte l'ana-
tema contro l'orgoglio dell'umano sapere, senten

ziano che le più diverse sdenze vanno perfettamente 
d'accordo con la dottrina cattolica, o - per usare 
una espressione di Pio XII - con « i diritti sovrani 
di Dio». 

L'univer:.ità è chiamata a entrare a vele spie
gate nel porto della Chiesa per accettare quella 
« sintesi» che la Chie:-.a ha sempre in pronto. Tra 
scienza e fede infatti è sempre possibile un accordo, 
Purché le condizioni dell'accordo siano dettate dalla 
Chiesa: se divergenze permangono, «bisognerà attri
b~irle agli errori a cui sono facilmente soggetti i 
giudizi umani - ha detto Pio XII - non mai pos
sono riferirsi ad un contrasto oggettivo e inconcilia· 
bile tra la scienza e la fede ». 

Sia che voi apparteniate alla Università Cattolica 
del Sacro Cuore in Milano, sia che attendiate alle 
scienze come studenti o insegnanti nelle altre Uni· 
versità o Scuole Superiori, la vostra vocazione non 
muta, e voi dovete corrispondervi con una medesima 
rtrel!a e cordiale fraternità e unione di spirito, di 
cuore e di az10ne. La Chiesa, non mai nemica delle 
scienze e delle arti, ama e si dà pensiero di at'ere 
Propri centri di alta cultura, ove libera e piena possa 
esercitare l'operazione sua; ma non per questo è 
ligia ad accettare che la verità, di cui custodisce il 
deposito, resti assente e senza influsso e lume negli 
altri centri, l'ordinamento dei quali più o meno pre· 
scinde dallo sguardo cattolico. (Pio XII, Agli stu· 
denti unh·ersitari e ai laureati italiani di Azione 
cattolica. 

La fede è divenuta anch'essa un sapere e l'ac· 
cordo fra scienza e fede è cercnto non già nell'animo 
dello scienziato, quando questi sia anche credente, 
ma in una "operazione " cui sovraintende la pre-

suntuosa casta dei teologi. Costoro, valendosi della 
" assistenza delle conoscenze profane sperimentali " 
loro fornita dagli intellettuali cattolici delle diverse 
branche del sapere, provvedono a far calare la cupola 
della teologia cattolica sulla società moderna. Come 
ha osservato Frédéric Iloffet, la Chiesa ha sostituito 
le visage cruel di un tempo (roghi, scomuniche, in· 
terdctti) con l'attuale visage aimable. Facendo salvo 
il progresso tecnico, anzi servendosene ai suoi fini, 
essa purtuttavia condanna come eretiche e " fallaci " 
{Giovanni XXIII) le scaturigini stesse del pensiero 
moderno, il quale si riflette nel progresso tecnico e, 
come Anteo toccando la terra col piede, ritrova forza 
e vigore creativo nella sua libertà e autonomia. 

Da quando - si legge nelle Cronache dell'Uni
versità cattolica (marzo 1961) - con l'Umanesimo 
e più ancora con la Riforma protestante, la cultura 
si è staccata dalla Chiesa, che pure le era stata 
madre per più di un millennio, la Chiesa non ha mai 
dimenticato di porgere la mano alla figlia prodiga, 
fuggita lontano dalla casa materna alla ricerca di una 
presunta autonomia e di una ancora più presunta 
libertà da ogni vincolo di verità accettate. E poiché 
in questo caso non si è verificata la conclusione della 
parabola del figliuol prodigo, perché il cibo di ghiande 
è spesso preferito al ritorno a casa, che è la c11sa della 
verità, la Chiesa si è mossa per andare essa stessa 
incontro ai lontani. 

Affermano le Cronache che nel 1921 "la Chiesa 
volle che le prime facoltà dell'università cattolica 
fossero quelle di filosofia e di scienze sociali. Il per
ché è evidente e chiarissimo". La prima doveva com
battere il positivismo e l'idealismo, "grandi alleati 
nell'opporsi ad ogni adesione alla verità rivelata " , 
e divenire "sede e centro del neotomismo " ; la se
conda doveva studiare e diffondere le encicliche so-
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ciali dei papi a partire dalla Rerum Novarum e com
battere il socialismo senza farsi tagliar fuori èlal 
corso della storia. 

Queste due finalità sono sempre rimaste in pri
missimo piano. Ma le vastissime possibilità di pe
netrazione nella società italianA, delle quali oggi la 
università cattolica si avvale, furono dischiuse dal 
riconoscimento giuridico, ottenuto in virtù della ri
forma Gentile. Alle prime due vennero ad aggiun
gersi via via altre facoltà ( OFgi in tutto sono sette ) , 
le quali hanno esteso il raggio d'azione del1'1Jniversità 
cattolica alle più diverse attività professionali, tra
sformandola in una fabbrica di diplomi, dotata per
fino di corsi serali per impiegati (nell'anno accade
mico 1961-62 gli studenti iscritti ai corsi erano 9775 
e fuori corso 3401 ) . 

Nella direzione dell'aggiornamento sociale, per 
mantenere b Chiesa aggrappata al corso della storia, 
operano le facoltà di giurisprudenza, di scienze po
litiche, di economia e commercio. Nella direzione 
del neotomismo, per sistemare in modo organico il 
pensiero cattolico e ridurre in formule discreditanti 
quello non cattolico, operano le facoltà di lettere e 
filosofia e quella di magistero. Altre direzioni sono 
quelle tracciate dalle recente istituzione della facoltà 
di agraria ( 1952) e di medicina ( 1961). 

In ognuna di queste direzioni l'università cat· 
tolica, come tutte le istituzioni che operano in un 
moderno paese civile, incontra un limite, oltre iJ 
quale l'organizzazione si trasforma in una forza mo
nopolizzatrice o in una macchina di propaganda ideo
logica. Di fronte a questo limite l'università cattolica 
non si arresta, ma lo scavalca. Il fenomeno può essere 
osservato nel campo d'azione ri~ervato a ciascuna 
facoltà. 

Strumento di pressione ideologica 

Oggi la Chiesa nel far suoi alcuni principi fon
damentali - ormai irrecusabili - della civiltà mo
derna, frutto della lotta di emancipazione condotta 
dal pensiero laico contro la stessa chiesa cattolica, 
non tralascia mai di sottolineare che ad essa appartiene 
il diritto di ridimensionarli e di sanzionarli in virtù 
di un suo "titolo soprannaturale". Così, ogni volta 
che la Chiesa riconosce "i diritti della persona uma
na "redenta da Gesù Cristo (non i diritti dell'uomo!), 
li fa discendere dal "sopraeminente diritto divino", 
cioè dal potere che essa si attribuisce di regolare 
dall'alto i cosidetti "diritti umani", ovverossia i 
•• diritti (divini) naturali ". 

Un esempio tra i più recenti è l'enciclica Mater 
et Magistra, la quale parla di "socializzazione", ma 
afferma di pari passo che: 

il dirillo di proprietà privata sui beni anche 
produttivi ha valore permanente, appunto perché è 
diritto naturale fondato sulla priorità ontologica e 
finalistica dei singoli esseri umani nei con/ronti della 
società. 

Di tale "priorità ontologica e finalistica dei sin
goli esseri umani"• dei quali si proclama materna 
tutrice, la Chiesa cattolica non tiene alcun conto 
quando si trJtta di reclamare facilitazioni, precedenze, 
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privilegi a favore degli interessi patrimoniali della 
Chiesa stessa; la quale oltretutto non è retta a de
mocrazia e non pubblica bilanci e rendiconti. Si de\'e 
dunque ritenere che la " priorità ontologica e fina
listica dei singoli esseri umani " venga assorbita dal
la priorità dei fini che la gerarchia ecclesiastica per
segue su questa terra, cioè nella società. Vi sono 
paesi c:molici, quali la Spagna e il Portogallo, nei 
quali 1.1 Chiesa si \'aie larghissimamente del diritto 
di proprietà; ma in quei pae:.i (che pure godono di 
regimi integralmente cattolici ), essendo le libertà 
fondamentali del citt11ùino "compresse e soffo
cate ", quel "diritto (divino) naturale", contra
;iamente a quanto afferma l'enciclica, non è affatto 
" garanzia e incentivo delle fonùamentali espressioni 
della liberù ". 

•.. e cli penetrazione politica 

In Italia il Vaticano, oltre a disporre di ingenti 
proprietà, domina con i suoi capitali Jinanziari al
cuni importanti settori dell'economia nazionale, da 
quello delle imprese immobiliari e di costruzioni a 
quello delle imprese energetiche e dei pubblici ser
vizi. ed è strettamente legato agli interessi della 
conservazione. 

La pressione che il Vaticano - potenza iìnan· 
ziarin a caranere cosmopolitico - esercita sul governo 
e sugli orientamenti dell'economia e del diritto è 
favorita dal fatto che in I calia sono insediati i mas· 
simi organi direttivi della Chiesa. Nei conflitti di 
giurisdizione che, in virtù del Concordato, insorgono 
in parecchi campi del diritto tra la legge italiana e 
il codice di diritto caoonico si può fondatamente ri
tenere che i laureati in giurisprudenza dell'università 
cattolica, una volta divenuti giudici, si atterranno 
al giuramento di fedeltà alla gerarchia ecclesiastica 
- pre:;tato prima di laurear:.i - facendo prevalere 
le statuizioni del diritto canonico, non applicando 
la legge italiana quando - come disse Pio XII ai 
giuristi cattolici - sia ritenuta "ingiusta " dalla 
Chiesa, oppure interpretandola secondo le direttive 
ricevute dall'autoritìt eccle:iiastica. Perciò ai laureati 
dell'università cattolica che abbiano prestato il sud
detto giuramento dovrebbe essere vietato l'accesso 
alla carriera giudiziaria. Se è vero che " lo Stato e 
la Chiesa cattolica sono - come afferma la Costi
tuzione - ciascuno nel proprio ordine indipendenti 
e sovrani ", la Repubblica italiana deve tutelare e 
garantire a se stes)a l'indipendenza e la sovranità 
con i meui che sono a sua disposizione. 

L' << aggiornamento culturale » 

Le facoltà di lettere e filosofia e l'istituto di ma· 
gistero " Maria Immacolata " danno un contributo 
massiccio alla inculcazione dei principi dottrinali 
del cattolicesimo nel processo di formazione culrurale 
degli insegnanti di ogni ordine di scuole e, attra
verso di loro, in quello dei loro discepoli. Ai corsi 
accademici si affiancano corsi di specializzazione e 



di :· aggiorn.1mento culturale ", com·egni. ri\'iste. trJt· 
!au e manuali che provvedono a costringere dentro 
il letto di Procuste della domina c.1ttolica i pit1 di· 
versi e origin;1li contributi dati alla culrura di ogni 
te~p? . dai più granJi pensatori e dai più granJi 
a_msu italiani e stranieri. L'opera di distorsione cri· 
~ica e di indotrrin.unento confessionale si esercita 
~n ~gni disciplina, ma soprattutto là dove entra 
l1l gioco il significato e il \•alore dei grandi mo\"i· 
rne~ti .di lib1.:razionc del pensiero dal dominio ec· 
cles_1ast1co e di em.rncipazione ch·ile e politica ( um<I 
n~s1mo, illuminismo, liberalismo, marxbmo ): ognuno 
di questi mo\·imenti o viene nscritto .1 merito della 
Chiesa, anche se nato in opposizione ad essa e d.1 
essa lungamente osteggiato, o viene cond.mnato in 
t~tto o in p;irte, a seconda del giudizio che oggi dà ?1 esso la gcrarchi;1 ecclesi;tstica. In particolare, si 
insegna a misconoscere o a ignorare lo spirito libe· 
ranre della grandi forze ideali non chiesastiche o 
ant1chiesastiche che hanno compiuto il primo e il 
secondo risorgimento italiano S1 insegna a inca· 
mer~re alcuni risultati come • provvidenziali ", a 
respingerne ahri e a sbiadire il contrasto delle idee 
e b~ei sentimenti fino a renderlo inintelleggibile. Gli 0 iettivi ultimi che la Chiesa persegue nel campo 

CHIE8A 
E 
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degli studi super1on e delle uni\·ersità è indicato d:il 
Concordato con la Spagna, a norma del quale tanto 
le universit:i quanto le biblioteche e le "istituzioni e 
servizi di formazione della pubblic;1 opinione " sono 
controllati d.ii vesco\'i. 

Nella sezione distaccata dell 'istituto di magistero 
"Maria I mmacolat.1" in C1stiglione Fogli,rni sono 
state finora munite di laurea, senza neppure uscire 
dal chiostro, circa 1500 suore dei <li\•ersi ordini re· 
ligiosi, le quali hanno acquisrnto per ml \'ia - non 
pubblica - un titolo accademico che permette loro 
di insegnare nelle scuole secondarie alla src,sa :-tregua 
di coloro che hanno compiuto liberamente e pubbJi. 
camente gli studi in una università italiana. 

Con la facoltà di agraria ere t 1 al centro della 
prm i tcia cl i Piacenza, l'università cattolica e entratJ 
nel gioco dci grandi interessi agr;1ri. Nella fonda
:.don<; di questa facoltà è stnto decisi\'o l'.tppoggio 
governati\'O e il contributo finanziario di alcuni enti 
pubblici, i quali contribuiscono tuttora al suo finan
ziamento. L'ente per l'istruzione superiore agraria 
delle province di Piacenza e di Cremona ha realiz. 
zato l'imponente edificio sulla via Emilia e provvede 
alla manutenzionè degli stabili; la federazione con· 
sorzi agrari ha messo a disposizione della nuova 

CULTURA 
•.•• .. 

e D a quando con. l'Umanesimo e p111 ancora con la Riforma protestante, la cultura ,,, è .;taccata dalla Clue -·a . che pure le era stata madre per più di un millennio, la Chiesa non ha mai dimenticato di porgere la mano alla figlia prodiga, f11ggita lontano dalla casa materna alla ricerca di una presunta C11t t onomia di una ancora più presunta libertà du ogni 1•i11colo di verità accettate E poichè in questo ra.~o non si è verì/ìcata la co11cl11sifJne e/ella parabola del figliuol prodigo, perchè il cibo di ghiande è spesso preferito al ritorno a casa, elle è la casa della t'erità, la Chiesa si è mossa per andare essa stessa r1contro ai lontani>. (D C I I ll'U · · · C t 1· 1\1 96 a ronac ie e e niversita at o 1ca, • arzo 1 1) 
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facoltà un fondo di 46 ettari per le colture speri
mentali, con una gmnde stalla-modello capace di 
un centinaio di capi di bestiame. La facoltà è dotata 
di 19 laboratori, di due impianti piloti (rispettiva
mente per l'industria del vino e per l 'industria olea· 
ria) che servono da guida per le relative industrie, e 
delle attrezzature necessarie per procedere ad analisi 
per conto terzi. 

Con l'istituzione della facoltà di medicina in 
Roma, la soggezione alla teologia si è estesa dalle 
scienze morali e dall 'a~rarin alle scienze mediche. 
Intere specialità - quelle soprattutto che hanno at· 
tinenza col sesso, con l'eugenetica, con la nascita 
(si pensi alla vita delle partorienti nei casi dolorosi 
in cui il chirurgo debba scegliere se salvare la madre 
o il bambino: la Chiesa prescrive di sacrificare la 
madre per fnr venire al mondo l'anima del bam· 
bino a perenne glorificazione di Dio) - cadranno 
sotto il dominio di una concezione dell'uomo an· 
corata al mito del peccato originale. La filosofia me
d ica cattolica - le cui fonti sono la teologia morale, 
il diritto canonico e le norme pontificie - poggia su 
k:lue presupposti fondamentali: che l'anima conti 
più del corpo e che il sacerdote cattolico sia il cu
stode dell'anima nominato da Dio. Negli ospedali 
cattolici degli Stati Uniti d'America questi principi 
acquistano tutta la loro evidenza perché sono pra
ticati in aperto contrasto con le norme vigenti degli 
ospedali non cattolici ( v. P. Blanshard, Democrazia 
e cattolicesimo in America); e, poiché il codice me
dico per i cattolici americani è stabilito dalle auto
rità ecclesiastiche a Roma, è facile prevedere che 
nell'univer:.ità cattolica istituita in Roma e inau
gurata da Giovanni XXIII non si batteranno vie 
d iverse da quelle. 

I tre campi dell'attività medica che il sacerdote 
reclama specialmente per se - scrive Paul Blanshard 
- sono la sala dei parli dove le anime arrivano, 
il letto di morte donde le anime partono e il talamo 
matrimoniale dove le anime sono concepite. Il co
dice sacerdolale per i parti si estende anche a tu/ti 
i parti prema/uri, sia che rendano necessario un in
tervento chirurgico sit1 che non lo rendano necessario. 

Tre letti J>er la chiesa 

Se la facoltà medica del'università cattolica in 
Roma riuscirà ad esercitare quella pressione concor
renziale e quell'influsso ideologito che i suoi cospi
cui mezzi fin d'ora le assicurano, l'esercizio della 
medicina e l'intervento dcl ministero della sanità 
pubblica si confonderanno in Italia con l'apostolato 
cattolico dei medici, dì ostetriche, d'infermiere e 
d i suore ospedaliere, in conformità alle direttive del 
Vaticano. Esistono infatti prescrizioni ecclesiastiche 
nei più d iversi campi: da quello della ginecologia 
( ivi compre~a la ncf rite come complicazione della 
gravidanza), della ostetricia, dell'eugenetica (controllo 
delle nascite), a quello dell'eutanasia, della pediatria, 
delle visite prematrimoniali. Quanto alle infermiere 
cattoliche, esse possono rifiutarsi di cooperare a 
interventi chirurgici giudicati " immorali " dalla Chie
sa. L'infermiera cattolica è tenuta a somministrare 

il battesimo intrauterino quando si teme che il feto 
muoia prima del parto, 11 praticare il battesimo se- , 
greto (anche se i genitori non vogliono) di bam 
bini protestanti o ebrei {i quali, battezzati cosl, 
devono, secondo la dottrina cattolica, come è a\'· 
venuto nel caso Finnly, essere allevati nella religion.e 
cattolica) e ad applicare le regole per i moribondi, 
trasformandosi in assistente o procacciatrice del prete 
(anche se deve far aspettare il chirurgo che sta 
per cominciare un'operazione al paziente in ·pericolo 
di morte, l'infermiera cattolica deve prontamente as· 
secondare In richiesta di un confessore). 

Nell 'indirizzo a papa Giovanni XXIII, letto du: 
rante la cerimonia d'inauguarazione, l'arcivescovo d1 
Milano, card. Montini, giocando sul significato chie
sastico delb parola "verità ", ha affermato che la 
garanzia della modernità e del rigore scientifico del· 
la nuova facoltà sta " nella intrinseca radice che fa 
cattolica questa scuola, che non le impone cioè altro 
programma, se non la verità". La retorica dell'arei· 
vescovo ottiene l'effetto di gettare in avanti le 
ombre che vorrebbe spingere indietro. 

La fiamma è stata accesa 

La fiamma è sia/a accesa - esclama - da Papa 
Giovanni XXIII, quasi a dimoslrarci come sia per/et· 
tamente conforme al genio del Papa/o, alla sua s1oria, 
alla sua missione, insegnare non solo le verità del 
mondo divino, ma altresì quelle del mondo umano, 
per quel riflesso che le verità divine, le sue, proiet
tano su quelle t1mane e per quel senso di incompa· 
rabile simpalia, per quell'amore, onde Egli è nello 
spiri/o padre, pastore e maestro all'umanità ( An· 
nuario 1961 ·62). 

Il campo delle scienze fisiche che Galileo aveva 
rivendicato all'esercii.io esclusivo della " sensata espe· 
rienza " - guadagnandosi la condanna al carcere 
a vita dal tribunale ecclesiastico dell'inquisizione -
viene nuovamente attratto, con un gioco d i parole. 
sotto il dominio del potere sacerdotale. 

La facoltà di medicina dell'università cattolica 
è stata posta da Giovanni XXIII sotto la "materna 
protezione " delb beatissima vergine Maria, invo· 
cata sotto il duplice titolo di " sede della sapienza " 
e di " salvezza degli infermi ". Il compito della me· 
dicina è :;tato cos1 definito dall'arcivescovo di Milano 
nell'indirizzo al papa (l'interrogativo è puramente 
retorico): • 

Non sarà l'amore di Cristo (ancora una volta la 
carità! ) un coefficiente incomparabile per dare alla 
medicina il valore 11011 più soltanlo di una scienza 
e non più soltanto di rma professione lucrativa, ma 
quello di 11na nrissionc che cerca e cura e ama nel 
dolore e nel bisogno dell'uomo Cristo paziente? ( An· 
nuario 1961-62). 

La medicina è dunque vista in funzione della 
santificazione del medico, il quale nel dolore e nel 
bisogno dell'uomo "cerca, cura e ama Cristo pa· 
ziente ". Più ancora che nelle discipline filosofiche e 
letterarie qui si può agevolmente osservare come 
l'umanesimo che i cattolici rivendicano alla Chiesa 
non è studio e umore dell'uomo in quanto tale, rna 



assoggettamento dell'agire pratico dell'uomo alle re
&?le .Poste da una dottrina di cui la gerarchia eccle
siastica si riserva di cl.ire di volta in volta )'interpre
ta7.ione a:.itentica. Non di · umanesimo si tratta, ma 
di divinesimo: di quel divinesimo contro il quale 
armeggiarono, sfidando il rogo, i culturi delle huma
na: 11tterae e in particolare " i fisici " ( cosl erano 
c~1amati i medici nel Rinascimento ) per poter stu
diare liberamente la natura e cercare in essa il criterio 
dell'umanc, e del vero, al di fuori delle pastoie teo
logiche. 

La facoltà di medicina dell'università cattolica, 
;:oluta dal Gemelli, è :.tata aperta dopo la sua morte. 
~arebbe - egli affermava - una stoltezza da parte 

dei cattolici mettersi in te:.ta di fare la concorrenza 
allo Stato". Nel marzo 1958 il rettore francescano 
era in attesa dell'approvazione dell'ordinamento della 
nuova facoltà da parte del Consiglio superiore della 
Pubblica istruzione, di cui egli stesso era membro, 
·e l'affermazione rispondeva a un motivo di oppor
tunità. Nello scritto " Perché i cattolici italiani aspi
rano ad avere una facoltà di medicina" egli puntava 
su un obiettivo apparentemente non teologico: 

Medico cristiano vuol dire infermiere cristiano, 
vuol dire un'atmosfera della corsia d'ospedale in 
cui il malato riconosce che vi è un legame tra lui, 
sventurata villitna o di un trauma fisico o dell'in
sidia di 11n'infezione o vi/lima dell'usura della vita, 
e coloro che lo curano (Vita e pensiero, marzo 1958). 

••• e il cor1>0 del paziente 

Ma in virtù della dottrina cattolica, il legame 
della comune umanità si trasforma in un vincolo 
confessionale: quel vincolo confessionale che nella 
corsia d'ospedale discrimina il credente dal non 
credente, creando un'atmosfera non serena intorno 
al non credente, e in :;ala operatoria riserva anche a 
lui l'applica7.ione delle prescrizioni della filosofia me
d~ca cattolica. 11 rettore, prof. Francesco Vito, nel 
discorso inaugurale ha detto che il medico cattolico 
deve vedere nell'ammalato "un fratello infelice da 
aiutare, un corpo in cui Dio ha infuso l'anima e 
che perciò reclama un rispetto non solo umano ma 
soprannaturale". Da principi analoghi nacquero i 
P1ocessi alle streghe. Porre in una università il 
Presupposto antigiuridico che gli ammalati in quanto 
tali - attribuendosi ad essi un'anima infusa nel 
corpo - "reclamino" un "rispetto soprannaturale", 
che può risolversi, come appunto nel caso delle 
streghe, in un trattamento inumano o comunque non 
~avorevole alla salute fisica, significa fare molti passi 
indietro nella strada della civiltà. 

La facoltà medica dell'università cattolica, aggi
~ando il divieto posto dalla legge italiana di istituire 
11 cosiddetto numero chiuso degli studenti, subordina 
l'immatricolazione all'esito degli esami psicologici, 
attitudinali e di personalità (un colloquio). Gli aspi
r~nti sono scelti dai vescovi delle diocesi di prove
nienza; l'accettazione definitiva dipende da un atto 
discreziona!e, definito " sintesi degli esami psicome
trici e del colloquio". In virtù del "numero chiu-

so ", raggiunto per questa via illegale e non pubblica, 
gli studenti cattolici, devoti ai vescovi, sono posti, 
con l'aiuto del pubblico erario, in condizioni privi
legiate per l'apprendimento. Il fine "missionario " di 
concorrenza alla università statale, di propaganda e di 
penetrazione ideologica è confermato dal fatto che, 
tra gli studenti amme:.si al primo anno - oltre ai 
125 di ogni parte d'Italia - ve n'è un numero im
precisato di provenienti dall'Africa, dall'America cen
tl'ale e dall'America meridionale. Il collegio universita
rio può ospitare 400 studenti, un certo numero dei 
quali fruirà di posti gratuiti, come avviene nelle al
tre facoltà. Ciascuna sede dell'università cattolica è 
infatti affiancata da propri collegi: l'Augustinianum, 
11 Ludovicianum e il Marianum a Milano, il collegio 
di S. Isidoro a Piacenza, l'internato delle suore a 
Castiglione Fogliani (Piacenza). 

Gli obiettivi finali 

Il raggio d'azione dell'Univeristà cattolica si esten· 
de, grazie al favore che il governo italiano le riserva, 
anche agli organismi internazionali. Per limitarci al
l'Italia, gli obiettivi più importanti che l'università 
cattolica persegue con i corsi di laurea (diurni e 
serali) e di perfezionamento e con un'intensa atti
vità di convegni di studio e di " aggiornamento cul
turale "infra ed extra moenia sono: a) la colloca
zione di laureati-giurati nei posti direttivi dell'eco
nomia e dalla finanza nazionale perché favoriscano 
gli interessi della Chiesa; b) la presenza sempre più 
massiccia di personale devoto alla Chiesa negli ospe
dali, dove esso può esercitare una pressione psichica 
sulle partorienti, sui malati, su coloro che sono in 
attesc1 di es~ere operati o che sono in punto di morte, 
per ottenere confessioni, conversioni ed eredità a 
favore di enti ecclesiastici; c) la preparazione di 
uomini politici devoti alla gerarchia ecclesiastica; d) 
la formazione di giudici cattolici;e) la cattolicizza
zione dell'insegnamento universitario, medio, elemen
tare e pre-elementare. 

L'università cattolica è un'incubatrice di profes
sori da insediare nelle cattedre universitarie, perché 
- come disse Pio XII - oltre a compiere " l'ope
razione" della Chiesa nella università cattolica, ope
rino anche in quelle università il cui indirizzo " più 
o meno prescinde dallo sguardo cattolico". Se in
fatti nei primi anni (come ora è il caso della fa
coltà di medicina) l'università cattolica faceva da 
pompa aspirante dei professori delle università ita
taliane, attirandoli con condizioni di favore, oggi 
fa da pompa aspirante e da pompa premente. Con 
l'aiuto della cabala universitaria - la quale presiede 
all:t formazione delle terne nei pubblici concorsi -
mette uomini suoi, "formatisi " alla cattolica, scelti 
tra i più devoti alla gerarchia e istruiti a preparare 
le pubblicazioni atte a conseguire i gradi accademici, 
sulle cattedre sue e su quelle di tutte le università 
italiane, perché in tutte essi aiutino a far prevalere 
le direttive della Chiesa. Senza far molto rumore, il 
Vaticano lentamente fagocita l'università italiana. 

mne). LUIGI RODELLI 
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LIBRI 
La coesistenza pacifica 
Pah: et Gut>rre t>nlre l t·~ nationa 

Ji RnymonJ Arou 

Pari-., Colmcm-1 ... èt')", l 962, pp. 79-1 

RA Y~IO:-:D Aron è uno scrittore 
poco Ionunat~ in Itali.a. !<'orse u.na. 

conoscenza maggiore dei suoi scr1tt1 
è stata ostacolata dalla natura molt~
plice dei su.oi. interessi ~ dall'appar.1: 
scente fast1d1oso eclettismo d1 essi. 
dalla politica alla storia, dall'econo· 
mia alla filosofia, dalla sociologia al 
diritto. Di qui la tentazione sempre 
evidente in quei libri di coagulare 
in una sintesi bipolare (per rubar~ 
ad Aron un suo consueto modo d1 
dire, ma in una accezione eh~ non 
gli è propria) la fenomenologia so· 
ciologica. 

E se una tale natura di studioso 
è tollerata anzi, apprezzata in un am
biente accàdemico e culturale • aper. 
to. com'è ancora, non ostante tutto. 
queÌlo france;,,e, in Ital!a l'analc;>g<? 
processo di crisi delle scienze sc;>~1al~ 
si è arroccato in questi anni p1u d1 
frequente in una sclerotizzazi~ne del. 
le ideologie che nella spcriment~
zione di nuove idee e di nuove tecni
che euristiche. (!\r. d'altro canto. l~ 
nuova moda sociologica italiana s1 
è troppo interessata. di Aron: l'ecl~t· 
tismo di questi, insieme alla sua in· 

certa fisionomia filo~ofica, lo fanno 
più che una punta del progresso 
sociologico un dubbioso teorizzatore; 
e tale natura, in un tessuto gracile 
qual'è tuttora qul'llo della sociologia 
italiana lo rendono temibile come 
remora 'e poco apprezzabile come cri 
tico). 

Ma ipotizzar<> i motivi della sfor
tuna d'uno scrittore pur cosl noto 
non solo in Francia ma anche in Ger. 
mania e nei paesi anglosassoni, se 
vale ad indicare un'ennesima caren· 
za degli studi politici italiani, non 
può tuttavia trascurare il fatto che la 
fumosità concettuale emanante dai 
lavori di Aron, e dalle divulgazioni 
che ne fanno i ~uoi apologeti, (così 
com'.!per l'altro scrittore che di so· 
vente gli viene accostato: Arnold J. 
Toynbee) può giustificare ~e non la 
ignoranza di essi certo la reticenza a 
parlarne. 

• • • 
Proprio di recente François Cba· 

telet nel discutere dell'ultimo libro 
di Aron (Paix et guerre entre les 
nations) in un incauto tentativo di 
sistematizzarne il pensiero lo ha de· 
finito • marxista .. Né si può scor-
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gt•re, non ostante le virgolette, dove 
possa fondarsi un tale giudizio, per· 
chè non basta il grigiore dei gatti 
notturni di Hegel a far chiamare 
marxista chi nutre preoccupazioni 
per le questioni dell'economia quan· 
do si occupa di problemi storici. Si 
ricordi il bei saggio di recente rì· 
pubblicato (1) dove Aron ha tentalo 
un recupero di disparate esigenze 
storiografiche ( • come ignorare gli 
eroi che fanno la storia nel tempo 
cli Lenin, Stalin, Churchill, Hitler ... •); 
recupero che sempre pi\1 conferma, 
ove ce ne fosse bisogno, la ' pri· 
smatica ideologia •, se in tal caso 
questa parola è lecita ed ha un senso. 
di Aron. E' il caso piuttosto di par· 
lare di una disponibilità quasi tota· 
le di questo suo lavoro verso ogni 
suggerimento. per tentare di capire 
il significato di un altro libro. si· 
stematico, com'è l'ultimo del quale 
si vuole qui bre,·emente e parzial· 
mente riferire. 

••• 
E' stato detto di Paix et guerre 

entre les nations che è una Summa. 
un trattato della politica internazio· 
nale contemporanea, il punto d'arri· 
vo di successive, ampliantesi medita. 
zioni (2). Si è detto da un critico -
F. Brandel, in Atrnales, 1963, n. 1 -
che questo libro propone, agli sto· 
rici soprattutto, di • reintegrare nei 
quadri di una ricerca scientifica la 
storia diplomatica e politica, rifugio 
di passioni e di giudizi gratuiti, in 
certo terreno del descrittivo • Sono 
accenni che valgono a dare una idea 
della portata del libro, mentre il no· 
stro discorso qui vuol muoversi su 
un livello più elementare e somma· 
rio d'analisi e d'informazione. 

Il libro, dopo un'introduzione di 
metodo sui • livelli concettuali della 
compre~sione., è ordinato in quattro 
sezioni (Teoria, concetti e si~temi; 

Sociologia, deter minanti e regolari· 
tà; Storia, il sistema planetario nel
l'età termonucleare: Praxologia. le 
antinomie della condotta diplomatico. 
strategica) nelle quali la raccolta dei 
dati e dell'informazione, nece5saria
mente non catalogabile in parti con
chiuse e quindi in relazione continua, 
viene utilizzata ai fini di un discor,;o 
articolato ad un solo scopo, insieme 
teorico e empirico, suasivo e polemi
co. Districarne il filo, separare la dot
trina dai fatti, è difficile, se non im· 
possibile. Poichè schedati i fatti. in· 
dicate le dottrine, individuate le par.au 

ti, Aron cerca di capire come sia pos
sibile pensare, nella attuale divi.sio: 
ne del mondo tra i due grandi. 1 
f ratelh nemici, gli USA e l'URSS. 
ch'essi possano c0t's1stere in attesa 
entrambi di avere il soprawento e la 
vittoria cui a,pirano. Vittoria se non 
impossibile certo non ipotizzabile nel
la pro,prttiva, ormai e per lungo tem
po destinata a restare non ipotizza· 
bile, del reciproco annientamento per 
opera delle armi termonucleari. 

Ridotto solo a questo nodo, il libro 
cli Aron è Corse mutilato di gran 
parte della sua sostanza. ~fa il de· 
stino cll'ile S11111111ae politiche è quel
lo cli invecchiare rapidamente, i giu.
clizi non si fissano in fatti prevedi· 
bili (il libro è uscito prima degli 
avvenimenti cli Cuba. dell'aperta po· 
l<>mica cìno-sovietica etc.). Il suo in· 
l<'resse però, oltre le notevoli capaci. 
tà di profetiche interpretazioni, al· 
meno a breve termine. sta forse nel
la sua qua,i unicità in campo euro· 
pco. Rifacendosi in parte a libri e 
studi statunitensi, Aron è uno dei 
pochi che abbia tentato di proporsi il 
problema della coesistenza pacifica in 
termini diversi da quelli in cui esso 
è stato posto negli ultimi tempi, da 
KrusciO\' ai gaucliistes tipo Ber· 
trand Rus•el Cper non volrr accet
tare la ricerca deglj antenati pre· 
veggenti. cosi cara al PCUS. e il 
richiamo a Lenin: sulla storicità del· 
la qunl tesi Aron afferma esplicita· 
mente e scn1a neanche porsi il pro
blema, e forse non a torto, di non 
credere). 

Vale a dire che l'autore crede 
nel • mondo occidentale •, nei valori 
non ~olo politico-ideali ma anche so· 
ciali ccl economici impliciti in tale 
scelta. non è neutralista, vuol esse· 
re, cd è spesso. real.politiker, e 
proprio pt•r questo vuol credere. 
fino a teorizzarla, nella coesistenza 
cli r<>gimi che pure chiaramente gli 
appaiono. cosi come sono, esclusivi 
ccl eterodistruttivi. Oltre la raccol· 
ta d<'lll• notizie. oltre la • teoria •. 
di cui qui .-;i prescinde. anche questo è 
il significato dcl suo libro. E' una 
presa di coscienza da parte conserva. 
trice della grande sfida. Si è già detto 
in Italia • chi ha più fiilo da tes· 
<:ere ... •. 

Alberto ::\lerola 

111 Nel volume Dfmcnsions de la con
tcicnce hhlorloue. Paris. Plon. 1961; 11 
~.:agl(lo cui ml riferisco è ThUC'Jldide rl 
le rlcat l1'8tonque. 

121 Penso al saggio Solfon.• et Empires • 
nel volume Dime11sions de la con•cience 
hhlorique dove l'aulore anticipa molte 
Idi-e del suo ultimo libro e dove polt>· 
mima rontro un abuso a96al frequente 
uovunque " .. on dt•lerre quelque« phra!<t'& 
ù'Alexls de TtlCquevllle pour conftnner. 
itl)rt'll coup, quc l'aM·en.~ion de la :Russie 
et dt'6 Eta111-Unis etaìt lnt1Crite à l'a\'anc .. 
!lvre du destln. ~. 
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lagrime senza vendetta rivoluzion~ che si è cercata di repri· 
mere e di negare nel nome dei più 
alti valori • europei • sfila davanti 
agli occhi, in questo libro, con ango
sciosa metodicità. Lettere della rholuzione al~erina 

a rura di Patrfrl Ke,,c>f e Giornn
ni Pirelli 

Ei11"udi, 800 pagg., L. 6000. 

ff ER.\ il m.io unico llgliuolo ... 1)('1 
lri lo francesi lo ~anno educato, al· 
Stino • han.no UCCISO; E' il suo Ùe· 
di so~ Chi pronuncia queste parole 
no v messo dolore, che non grida· 
venuendet.ta, è. un operaio arabo, da 
Chi . an~1 r~s1dente in Francia. p 0. 
tizia gi~rm _Prima! aveva avuto la no· 
agli hc. 1! figliolo che manteneva 
turat studi. in Algeria era stato cat· 
ver'u 0 dai f~ancesi e ucciso. li po. 
in ~mo scrive una lettera semplice 
tutfu\par!a dei suoi sacrifici: • Oggi 
lllio 0 1 .mio sogno crolla. Cosi come 
loie ~~ho è crollato sotto le pallot· 
dei 1 un m!tra •. E', questo, uno 
ve .documenti umani più commo· 
Pa~t! kella lunga rac_colta ~ura~a da 
Il n~ .Kess~l . e G1ovanm Pirelli. 
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cri_ter.10 ~L!I i due compilatori !>Ì 
• Lo 1sp1rati e analogo a quello delle 
e ettere della Resi!ltcnza italiana • 

Pe • Lettere della Resistenza euro. 
a•. 

ti ln
1 

queste nuove • Lettere della 
u vo uz1one algerina ., il dramma di 
r·\Popolo martoriato (e le fasi sto· 
v~c ~ della sua rivolta) sfilano da· 
senti con documentata i;emplicità, 
tic~za tr1da sco.mpost~. c;enza la reto
co c e, quasi inevitabilmente, ac
Lelllpagna ~nc~e i r;noti più generosi. 
u confess1om dci protagonisti di 
lana rivoluzione sanguinosa, durante 
Cat Quale un paese che aveva trion
P 0 sul nazismo si è trasformato in 
ersecutore Ce un po' tutti noi in 

;uropa, per convenienze politiche agb. abbiamo protestato abbastanza, 
s 1amo protetto la mano elci paràs) 

0 no d~ una decisione e di una fer· 
~~zza impressionanti. Le lettere di· t! te .agli avvocati, da parte dei de· 
be nuti sottoposti a torture, avreb· 

0 
~o b~n i,>otuto . essere cariche di 

udi~>.. d1 d1sptraz1one. Invece sono 
.~th documenti di ~olTcrenza, pre

~1s.1 fino. allo. sc.~upolo; dettagliati 
lì e1 particolari p1u orrendi sinceri 
r no alla disperazione qua~do con
essano di non aver retto alle tor· 

~u.re degli specialisti (scosse elet· 
riche, percosse, immer.sioni conti· 

nr uc nella vasca da bagno fino a ~of
ocare). 

Gabriéle Benichou Gimenez che 
~ra ~tata condannata all'ergastolo da 
e~am per la sua lotta antinazista 

~cr1ve: . • Ero coraggiosa, non dubi· 
avo d1 me avendo già subito nel 
~~l quattro giorni e quattro notti 

1 torture, dalle quali ero uscita 

completamente sfigurata, avendo su
bito la flagellazione, la doccia gelata 
in pieno inverno, pugni, schiaffi e 
non avendo detto una sola parola. 
Ahimé, ho dovuto ricredermi • . 

Gli elenchi delle torture, i nomi 
dei morti nelle carceri, l'esplosione 
di brutalità ( e Ho sorpreso dei paràs 
mentre si domandavano chi di loro 
si sarebbe presa mia moglie questa 
notte • scrive un prigioniero reso 
irriconoscibile dai patimenti) la de
scrizione dei massacri (e Denudata e 
legata, la vittima viene trascinata 
dietro gli edifici, sulla scarpata. Ll 
viene sgozzata •) le petizioni, i rap
porti, le lettere ai familiari (e Mio 
caro padre, muoio per la mia patria, 
non sono un traditore, muoio come 
tanti miei fratelli •) i giuramenti di 
fede (e A Dachau ho giurato dì com
battere l'odio e la violenza. E' per 
prestar fede a quel giuramento cht· 
mi trovo oggi su questo banco di 
imputati o), tutto il calvario di una 

La burocrazia dcl crimine e della 
tortura, organizzata dai francesi (ma 
dove sono finiti, vien fatto di chie
dersi, quegli ispettori di polizia, que
gli uCficiali che picchiavano, tortura
vano, i.cvlziavano?) trova in queste 
lettere, in questi brani di appelli di
sperati, la sua più profonda condan
na. Solo i bimbi algerini (c'è una 
sconvolgente raccolta cii temi fatti 
in classe) abituati al massacro per 
le strade gridano e promettono ven
detta. Gli adulti, imprigionati e tor· 
turati, soffrono con la coscienza di 
pagare un pedaggio necessario. La 
moglie di un algerino arrestato, ade
rente al FLN, che fa la domestica in 
Francia, scrive al suo uomo: • Sono 
oggi due anni da quando sono venuti 
a prenderti. E sono due anni che io 
sono come morta. Non tornerò viva 
che quando sarai liberato e noi sa
remo indipendenti•. 

J. fo. 

L'altro volto 

del/ ' opulenza tedesca 

Germania sch.izofrenÌ<'n 
di John Domberg 
Bompiani, 370 pagg., L. 1200. 

UNA SVELTA analisi della situazio
ne tedesca e compiuta, nel libro di 

John Dornberg, con la trattazione di 
!.m~io m!lteriale di cronaca degli ul
timi anm. E' mutata la Germania di 
oggi - la cosidetta Germania del 
• miracolo • - rispetto alle tradizlo· 
ni militaristiche che la condussero 
al nazismo, rispetto al peso e alla re· 
sponsabllità di un regime che insan· 
guinò l'Europa? J ohn Dornbcrg è un 
tedesco, ebreo, che scappò dal suo 
paese per salvare la vita quando era 
ancora ragazzo. E' tornato in patria 
alcuni anni fa e, se • Germania schi. 

zofrenica • può essere considerato il 
quadro autentico delle sue reazioni 
e delle sue impressioni, la realtà del. 
la Repubblica di Bonn, nelle sue con. 
traddizioni angosciose f ra nostalgia 
e nuovi cipigli autoritari, lo ha scon· 
volto. 

Il libro esamina con scrupolo gli 
a_vyenimenti di tre e più anni di po
litica e di costume della Germania 
o~cide~tale: ~li incidenti di tipo raz· 
z1sta, Il fallimento dei tribunali di 

denazificazione, i contrasti a propo
sito della Bunde.~u:ehr, gli estremismi 
dei raggruppamenti di destra. L a scel. 
ta e l'accostamento dei fatti sono in· 
teressantl, documentati, possono r iu· 
scire perfino impressionanti a chi si 
è limitato a discutere di cose tede· 
schc, finora, sulla falsariga di una in· 
formazione propagandistica, quale è 
stata in effetti gran parte della pub
blicistica europea in clima di guer· 
ra fredda. 

~la al di là di questa interessante 
ra.ssegna di episodi collegati fra loro, 
talvolta, da fili troppo tenui, e Ger
mania schizofrenica • si ferma a metà 
strada. La • verità ,. tedesca offerta 
da questo libro. che pure ha aspetti 
validi e coraggiosi se non altro per 
l'anticonformismo di una cer ta sua 
ir:npo:;tazione, è ancora troppo occa· 
!nonale. Manca, soprattutto, l'esame 
delle radici di una vita politica - e 
soprattutto di una struttura econo
mica - che hanno portato la Ger· 
mania federale di oggi, la Germania 
schizofrenica di Dornberg, ad essere 
il piu Corte e il pitt preoccupante 
paese di una Europa che cerca il suo 
avvenin:. 

J. fo. 
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In Annali 1962 il risultato piu impegnativo delle ricerche condotte dal

l'Istituto Giangiacomo Feltrinelli sulla storia dcl socialismo italiano e interna

zionale e sui problemi della storia economica e sociale. In questa edizione, 

tra i numerosi saggi: Leo Valiani: Il Partito Socialista Italiano nel pe· 

riodo della neutralità. 1914-1915 e, a cura di Stefano Merli: Docu· 

menti inediti ddl'archivio Angelo Tasca. La ricoscru1ione del movi

mento socialista in Italia e la lotta contro il fascismo dal 1934 al 1939. 

Pasquale Saraceno, professore di economia a Ca' Foscari e direttore 

centrale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, ha raccolto sotto il ti

tolo L'Italia verso la piena ·occupazione sei recentissimi studi 

di palpitante attualità sulla struttura economica della società italiana. Un 

aggiornato esame del ruolo dello Stato nella vita economica. 

La politica dello Stato di Benessere portà alla disintegrazione della comu
nità mondiale? (junnar Myrdal, economista svedese, nel suo saggio 

I paesi del benessere e gli altri sostiene la necessità di trasferire 

il problema della pianificazione da un ambito angustamente nazionale, a 

quello mondiale. 

Un libro di grande attualità. L'antimodernismo, l'azione cattolica, la devozione 

mariana: i cattolici visti e giudicati da un teologo protestante, nel documen

tatissimo saggio cli Walther von Loewenich, Il cattolicesimo 
moderno. 
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