


Lettere 
I militari 
e la marcia 
su Roma 
E::rei:io Direllort', 

mi -cu'i •e 1•u1 l<mlo ritardo 
mi rifori.ro alla n·1·rn.ionc dd 
prof. Ro.-i al libro di Rrpa1·i, 
t'Ompar-a •ui i.omeri 18-19 dt>lla 
Sua Ri,·i·la, in data 10-15 ollo· 
brc 1961, mu l'iò è dornlo al 
fatto rhc ron ritardo ne ho 
prP .. n eont'h(•en7n. 

Avendo •nino par1irolur.:r.1tia· 
lamentr ,ull'aqi:omC'nto, 'ia •lii· 
la Rrus1>g1111 Jl1w.1 i/p tli l.mu•l 
del giugno-lu1i:lio L962 I« 11 Ge· 
neralc Puglit'•I' 1• la clifl'ou di 
Roma >l ,.iu '" Il Po111e. 1·he 
puhhlirhcrà Ira po1·0 lo '''ritto 
(« L'E•eui10 r lo S1u10 10111litu· 
rio modl'rno > parti• 111 1, mi 1wr
mc1to di •ollpvnrt' dur olihit'zio
ni alla delta rercn•io1w: 

I J E' inronrt•pilule I rullare 
dell'a11egiiiamento drll'C'•t'r<'ilo 
nclro11ohrc '22, •er.w dir.- unu 
-ola parola 1·in•a l'operato del· 
la Divi-ione di R1una, romanda. 
la 31Jora dal (~nerJlr Emanut>le 
Puglie-e, e di rui il Ri'1>•1<·i 1iur 
dà. nel •DO libro, una ver. 
-ione dorumentali·•ima . ..,ah t• mi. 
ni -rrhendo •Dli' argomt'nlo 
I Scritti ml frnri,mo I. pap:. 99 , 
dimo-trn di non A.-;•re •IJIO .t 

«Ono•ct•nza di <JUt•i do1·umcn1i, 
i'ht• p erml'llono una ril'O•truiio· 
ne e-atta della .i•ri1ì1 .1ori1·u. Un 
amico del prof. Ro-.i, l'on. Lu·· 
,o, a\~e\1a a "'uo lt11 m1>0 ar«u-.alo 
il Pu1dic•c di .olidnrit'IÌ1 prclO· 
riana rol fo,ri1-mo < IHflrria .m 
Romfl e dinlomi, pu((g. 61·65 1, 
ma •li rirhie,tn cie l >-Ollo,niuo 
ebbe franrnmrnte ad ammctlt•re 
( ron unu suo di!'hiara1ione del 
20 gennaio 19611 di """'r'i in
gannato •U qucolO punto. Orn, u l· 
la Iure di tali d o1·11rncn1i, non 
è po,~ihile nutrire cluhhi •lii· 
l'c·rmplare romporlamrnlo dcl 
!!"D. l'uglie,r e di tutte lr •uc 
truppe in <1uci 1dorni fatuli, né 
-ulla pora •impntin n11ti'ila dal 
gent>rnll' •le-.o ver.o il ftt•l'i· 
•mo. 

21 Il prof. Ro--i non i· d'ar· 
t·ordo 1·01 Repac•i 11uando •O· 

•lienr 1·he « nt'I 1922 ;•ra imp en. 
•abile un 1>ronunriumento •llll i· 
monarrhiro dell't•-erdto >. Dato 
rhe lo arru•n di non aver ron· 
-ultnlo gli •rritti del Saht>mini, 
dobbiamo nota r l' rhe •u <1ue•ICJ 
punto il l\1nt>•l ro hu ripetuta· 
mente c.pre.-o idee pili 'ii·ine 
a que lle del Rcp ari rlw non 
del Ro.-i. Nel •no Diario 22.23, 
puhlieato dn Rohcrlo \ iv1m•lli 
Hl Il Mondo dell'ouohre 1958, 
Salvemini giunge allu t'01wlu•iO· 
n e ehe l'eliminazione drlla mo. 
n arrhia non uvrchhc giovato al· 
la rau•a della liber1ù, dato !'he 
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gli ulliriali avrd1h!~O oh:nd1io 
al Re., ma non a un Pre -idente 
repuh:1li1·ano. '\on -i rie-re a 
1·ap:rc pe rebé proprio in on 
tale 1·on1e -io, il prof. Ro••i ri1i 
il l ibro d1•I gen. Giorgio Liuzzi, 
Italia difesa'!. dato rhe dimo. 
•tra t'•allamente il rontrario di 
1·iò rhe el?li •o<tiene, e eioè il 
profondo attaeram~nlo dej! li of· 
fìriali alla monarchia. c·onfor. 
me menle alla -urrilala opinione 
d el Sahemini. 

Un rontegno c-i:md-amerira· 
no > d ell' c,errito italiano, poi, 
non -i è mai verificato né quan. 
tlo il Liuzzi fu Cap o di S.M. 
I 19;)1.1959) né prima, né dopo 
di lui. 

Sperando rhe Ella, con som
ma t'Ortc:-ia, voglia p obbl i rare 
qu.•,te mie osoervazioni, L1• por
r,o i mid os;.equi. 

I ·Weir J1 ich11elisl 
J erusalem 

Con la mia recensione sul· 
r \,trolabio 11011 ho arnto "' 
fJretes'~, di .~~rivere un(I ,,storill 
dPlla marcw su Roma • mfl 
,,o/tanto di es11orre alcune mie 
flOtP critiche (Il libro del Re. 
fJ ·ci: ''°" m:evo. perciò, alcuna 
mgione tli soffernl'lrmi <U u11 
<'fJ1s0</io. P cioè su quello che 
f11 il romportame1110 del f!;ene
ral<' Puglie~e. Il ffllto che que· 
•IO generale e pochissimi altri 
.\uoi colleghi sarebbero stufi di
spoMi ad obbedire se il Re flves· 
se /ìrmuto lo s11110 d'ass(!(lio lw, 
.•eco11do me, scarsissimo signi 
/ìclllo. l'er swbilire la respo11s11· 
bilitfÌ tfplfo cuuse dirigente mi· 
litarr. risulumte dal tradimPnto 
del due(/ d'Aosta. tlel duca d1•l· 
la Vittoria. riel duca del Mare• 
<' dt>lla m(lggior parte dei cflpi 
dr/le forze armate, che si c>rr.11c, 
111<>.•si <i'(lccordo con i gernrchi 
f flscist i per m(lscherare il loro 
"pro11unriame1:10" come rivo
luzione povolare. 

Il mio f>ensiero sull'argomento 
coinritle l'erfe11ame111e con quel· 
lo di Salvemini, che 11011 dPv<' 
t••wrc ricercato negli apvunti tla 
lui frn•olosc1mP11te p resi. sulla 
bcue tielle cori incontrollabili 
111/ora correnti. durante lo svol
gPr~i tlegli avvenimenti. ma nei 
"'Il/li 'torici eh<> scrisse molti 
t11111i dopo. tene ndo conto d1 
lii/li i tlorumPnti disvonibili e 
e/elle tP•timonirm;:;e dei prinri· 
1nli oppositori ul fuscismo. che 
mP((lio COllOSCf'vano com(' erano 
f:ntlatp cffe1tit·11men1e le cose. 

Contro coloro che come il dr. 
li iclwelis hanno completamPn:P 
<lime11tirato i pn>cedenti 5ud· 
c·m<'ricrmi della "marcill di 
Rm1rhi " e della " lll(lrcia su 
Roma " P co11ti111umo a mettere 
/ 1 mrmo sul fu oco ver garantire 
1'11ssolu111 leflltit dell'esercito ita· 
li(/110 in co11fronto ai poteri co· 

11111zio11rtli. ho 1·iu110 ,,lnmc fru 

•i. '1•ror11/o me "·'"''i pnocnl· 
p mti. ro111r1111te 11Pl libro clr/. 
/'~;i r1~po :~! "tato \lttgf(ior1·. f(l'll. 
L111::1. T, alll/CCf/111('/llQ fJrll.'011· 
do" tlP!{li 11ffiriuli \llf)erwri. 
ui:gi, alla mo1111rd1iu. 11<.11 pu1} 
affatto \enirP 11 dimoMrttre rhc 
gli ,,/ti rom1111di non fo•wro, 
.:e/l'ottobre tfpl 1922, complh-1 
dei ra1>i dl'lltr i11\urre:ione llr· 
mala. 11ut d 11w chP ogf(i .•iamo 
111 rl'gim P r1·1mbblirt1110, v•ron
tlo me. tlim0Mr11110 rhp ci po.\· 
.•iamo poro /i.dan• su qu1•llo d1e 
potr<>bbP "·~"·re il comvort11111e11. 
to cli udi rommuli, in rlif P.\'t dPl· 
/ p isti11tzio11i rPpubblicrme. 11el 
caso in rui, romp ho .,cri/lo 
il f<en. Uuzzi "per debole:· 
z I di f<Overno o ver Ìrll(IO.Hibili· 
llÌ co.,tit11zio1w/e rl"i11tPrve1110 r•f· 
/ìcflre tiri ruvo dl'llo S11110. il 
proce.,so rii sot•t•rrsio11e 111i111u'
c''1S.\I' di dfre11111rp tra1•olf(1•111e e 
;-,n·i11oso." Il f(iudi:io .\u quc. 
uo r11ralleT<• "1ravole11t1• P rovi· 
flO.'O" di'/ fJrOCP\.\O di .\OVl'eT· 
·ioni' PvidP11tt>mP11te dot·rebbe 
""'ere df/to 1hti f(P1wr11/i. 

Milano 
come Roma 
Caro DirPttOr<'. 

E. R. 

1•h;> i c-ittudini ddla 1·api1alt• 
d'Italia do\1•-.e ro p.-ere mi· 
nori.\ iuri., ri•pPtto .1 <1uelli t1 .. 1. 
le altre ritt:1 italiani• •emhra•a 
a!'qui•ilo dJ c1uundo l'on. Mo· 
ro, p nrlando, 11 nonw del p:o· 
n~rno. in parlamento, •i era 
fatto paladino drll 'intcrpretuzio· 
n e clt•ll'a r l. 1 dt>I Concordato 
•O•lenulu dalla S . . t! d e e aveva 
rnnzionuto il divir10 di rap1irc
,.,n1arl' io Roma « Il Virario > 
di Horhhu1h, in t·on,ideruziont! 
ciel e rarallert• •a1·ro > d ella l'it· 
1ì1 di Roma " in di•1m.•1do d e i 
dirilli fondum1•n1uli ili li11erti1 
( in fJUt»lo 1•a•o, dt•llu I il1er1à di 
pPn-,iero <' di e-,1>r4•.,..,iont•J, ... an .. 
riti dalla Co,1ituzion1'. 

Per quanto in,o•lt>nihile ,ul 
piano ro.1i111zion;1le t• umilian-
11' •UI piano politic-o, (Jlle•la di· 
.uguaglian.ta fra i l'illadini di 
Roma r quelli d1•lle altre c·it· 
tà ilalianl' t'ra m•i fatti. '\uo•i 
e di\' e r-i fotti aHehhno polu· 
to ran l'ellarla in futuro: m.i in· 
tanto? E' urraduto ali' on. Hu. 
ra lo--i, · indaro d i \lilano. di 
1oa:licr di meno <Jllt"la di•u· 
guaglianzn papalina. r\on poten· 
cJo ugnagliare Roma 11 Milano, 
ha r reduto lwne di u~uu11liar • 
Milano a Roma. Se dun11ue u 
R oma non oi è rappr1•,enta10 
« li Vil'ario >, n on lo 'i ru11p-1 . 
•enti nt•nnrhr u Milano. Pari l' 
pa lla! 

JI 10 n1.1i:~ io 1%5 la ,eziont• 

di '.\lilano d ell'ALRI t \_.01·ia
zione per la l ib ertà reli~io -.1 in 
Italia I inviava la ,eguenlc let
tera: 

« All'on. 11rof. Pie:ro BuC11· 
lossi. Sind(ICO cli lfi/11110. 

« Que.~ta Associfl:ione, """"· 
do~i adoperntc1 pre,,~o i pro11riP· 
1<1ri dei te(ltrt mifone.\i perché 
c1ccet111s.~no di ravpre"ent<trp il 
drnmm.1 cli Hochhwh "Il 1 ira. 
rio" ndt'11dat1<tme11to o//erlo da[. 
la comp(lgnia dell'flttore Gitm 
·~!aria Volo11té, si è trov<tlft di 
f r onte fl u11u seriP di c·orte.·•iÌ ri
fiuti motivati dal fallo cl1P la 
Curifl aveva chiesto il favore 
di non collf·edere i /orali ver 
la roppre:<e111azio11e tle "Il Vi. 
curio". 

« Tale i11gere11za ;. crrtame11-
le d11 co11siderani il/pgittinw. 
Tuttavia nei proprietar i tli /(!(I . 

tro 1/i U ilrmo è venuto a crear. 
si uno .~/fila, sia pure iugiu.~ti/ì· 
r1110, di i11timid(lzio11e. 

« In questa situazione di /111. 
to ci rivolgiamo 11l Sindaco cli 
\1ilw10 verd1é - face ndosi egli 
interprptp tiella necessità tli f(fl· 
rnntire l'esercizio c/p/111 /ibrrtlÌ 
di e.~pre~sione del pen~iero at· 
trm:erso il f( tiro nella libPrtt 
rittii di lf i fono il Comune 
ro11cecla 1111 tc:atro romu11alp al. 
lrt compagnia di Gian .lforia J' O· 

lonté per ltt n 1pprese11tri:io11e <IP 
"li J icflrio". 

« Facriruno qucst(I richie1t11 al 
Sind(lco cl i JJ ill111o, oltre cl"' 11 

nome tlell'associazione pn la li
b0r1ù r<ligiosa in l tfllia Se
;:;ione cli l11iluno , 11 nome cip/. 
fo compflgnia te(ltruk di Gian 
llaria V olo111é. 

e Alleghiamo fllla prespnte lo 
Mlltulo dell'A.~.~ociazionr• pPr In 
libertà religiosa i11 1111/ia e al 
cuni opuscoli che ill11stra110 lo 
.m11 flttivitcì. 

« / 11 11/lPsa di una cortesi' " 
.\OllPrÌl<t risposta. La 11regh ittmo 
tli gradire il nostro tlefere11t1• 
ossequio >. 

Tra g li opuscoli illu,trati' i 
della oua auività, J' \LRI farr· 
\Il avere al -indal'o di '.\filano 
andle gli alli del conn~gno ,u 
··11 vilipendio e la relii:iont"'. 
da e••a organizzato a '.\t ilJno 
l'anno •ror-o. Que-ta, in data 
21 magp:io, è otata la ri.po•t.i 
del •indaro alla le1tera d e l
l'ALRT, rhe chiede un t1•a tro 
per la rapp re•entazione d e " Il 
\ it•ar io"': 

« Ho gradito iJ rorte.e im io 
dcp:li atti del Convegno: " I l ,i. 
lipe ndio e la Reli[!:ione" 1t•nu· 
10,i lo ocorso an no. Colgo quin. 
di l'orcasion e per porgerLe ror· 
di.ili o••eqoi. P. Bucaloss i >. 

Il lruore rommenli da .é. 
Luigi R()delli 

Milano 
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Tra J ohnson e Coloinbo 

D
UE CAusi.; E co~o1z1o:sr di emergenza mi sembra che oggi special
mente concorrano a render precaria la convivenza dei socialisti 
al Governo, e sono Johnson e la congiuntura. Il Presidente arne

ricano si muove sul sentiero di guerra affrontando con una determinatezza 
da toscano rischi che sembrano peggio calcolati di quelli di Foster 
Dulles. La sua America, quella che rimprovera a Roosevelt gli accordi 
con Stalin, ha fìnito di concludere un lungo braccio di ferro col bolsce
\ ismo con un modus vivendi. Ora il nemico da respingere, nei tre 
continenti nei quali può operare, è il cinesismo. Il primo scontro è avvenuto 
in Corea, concluso, mezzo a mezzo, con la pace del 38° parallelo. Questo 
è più duro, ed è diventata assai più problematica, anzi ormai impossibile, 
una pace del 38° parallelo. Dietro la Corea, vi era il Giappone capitalista 
e neocapitalista. Qui vi è l'inquieto Sukarno, reami deboli e la timorosa 
Inghilterra, pressoché impotente, anche se laburista. 

Ma questa è una partita decisiva, ed è una rinvincita .che la rivo
luzione asiatica tenta sulla guerra di Corea. La caduta di Saigon molti
plicherebbe probabilmente gli effetti di Dien Bien Phu, aprirebbe una 
frana di conseguenze imprevedibili, metterebbe in forse il controllo del 
Pacil:ìco, ch'è uno dei cardini - purtroppo - della politica mondiale 
americana. La logica dura e miope di questa strategia di escalation alla 
Mac N amara conduce le grandi potenze alla catastrofe. Auguriarno non 
sia così. L'America sta ora impegnando tutta la sua potenza per rag
giungere la sicurezza fisica di non poter esser espulsa dalla costa viet
namita. Senza le imprudenze, i cattivi consiglieri, i tardivi ripensamenti 
un accordo poteva esser ottenuto alcuni mesi addietro senza questo 
costo enorme. Può darsi che anche questa diventi la strada di un modus 
vivendi. Ma frattanto incombono sul mondo le incertezze minacciose di 
una guerra già iniziata. 

Truman formò Mac Arthur sul punto di varcare lo Yalu. Chi fer
merà in tempo Johnson? Forse - auguriamo - l'opinione pubblica, 
una certa opinione pubblica. In molte università già si muovono gli 
studenti, protestando contro questo ritorno ventem1ale dello spettro defla 
guerra. Può darsi si muova il Senato, già fortemente impensierito. 

Non si contesta ad una potenza mondiale il diritto, che gli viene 
dalla sua forza, di condurre una politica mondiale. Ma si era sperato 
sapesse seguir le linee tracciate da Wilson e da Roosevelt, con l'apertura, 
la intelligenza, la capacità di prevenire le guerre civili non di repri
merle, che per vincere il confronto con il comunismo erano e sono armi 
più efficnci delle atomiche. Una politica di potenza portata solo sul 
piano della competizione militare e della strategia diplomatica resta, come 
è fatale, nelle mani delle forze consen·atrici del vecchio deal. 

Si è preferito l'amicizia delle dittature alla amicizia dei popoli. 
Ancor oggi lo sfruttamento semicoloniale manovrato dai grandi interessi 
è una palla al piede della politica americana. Prima il petrolio, poi la 
democrazia. E' un dato negativo per l'avvenire internazionale f accu
mularsi di avversioni che la funzione di gendarme controrivoluzionario 
concentra intorno all'America. 

Sapremo presto se non sia una illusione la speranza americana di 
avere Mosca spettatrice passiva. ~fa è già evidente che la libertà di 
azione che i sovietici volessero o potessero riprendere non può avere 
che un senso antiamericano, anche per difendersi dalla aggressiva e 
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corrosiva rivalità cinese. Le conseguenze internazionali 
del Viet Nam sono gi~l chiare e ben gravi. La distensione 
e il disarmo in questa strada vanno a farsi beneLlirc. Si 
allontanano le speranze di sistemazione dei problemi 
europei. De Gaulle ha avuto ragione di prender distanza 
da Washington. 

Non si discute qui che cosa avrebbe potuto e può 
fare l'Italia, se più efficacemente dentro o fuori la soli
darietà atlantica. Di fronte a queste prospettive, di lungo 
periodo, ormai defìnite, si deve discutere della posizione 
di un partito socialista, immobilizzato nella gabbia del 
dogma atlantico, corresponsabile necessariamente della 
progressiva involuzione. 

T IMORI analoghi sorgono, o risorgono, sul piano eco
nomico. Traducendo in linguaggio meno diplomatico 

le diagnosi dell'ISCO, è chiaro il carattere ostinatamente 
stazionario della congiuntura. E' una situazione a chiazze 
e sacche territoriali e settoriali di diversa intensità di 
disagio, ma il conto nazionale per i lavoratori non è con
fortante. 

L'autunno porterà qualche fattore di miglioramento, 
speriamo non contraddetto da altri andamenti negativi. 
Spiegheranno i loro effetti gli interventi governativi nel 
campo delle opere pubbliche, della edilizia d'interesse 
pubblico, in qualche zona meridionale, forse nel settore 
tessile. Ma nel complesso la preoccupazione resta. Per 
quanti sforzi faccia, per quanto spinta all'estremo, la 
mano pubblica come fonte di lavoro non riesce a com
pensare la carenza della impresa privata. 

Senza forza per imporre misure straordinarie, ai socia
listi, bloccati dai semafori rossi del Ministro Colombo, 
non resta, per quanto volenterosi, che aspettare. Le an
gustie del bilancio, le difficoltà finanziarie tolgono libertà 
di movimento, spengono lentamente le volontà rinnova
trici, rinviano di rilancio in rilancio le riforme di fondo, 
a cominciare dal riordinamento della politica di giustizia, 
giustificatrice della presenza socialista . 

Spingendo lo sguardo più a fondo, semp~e oltré'ii 
pettegolezzo, sempre oltre la tendenziosità polemica di 
partito o di corrente, sembra di riscontrare nella espe
rienza socialista di governo un persistente errore di vi
suale, scusabile all'origine perché vi sono caduti quasi 
tutti. Col boom si chiudeva un ciclo di questa economia 
interclassista e neocapitalista, e l'azione socialista si è 
inserita nella fase di liquidazione e di passaggio ad un 
ciclo nuovo. Non si sono calcolate realisticamente le dif
ficoltà prospettiche. 

Nuovo ciclo significa cominciare da capo, superare i 
tempi certo non brevi di sistemazione degli squilibri più 
pericolosi, sempre sul fìlo della urgenza e della necessità, 
che riduce, deforma, paralizza ogni azione programma
tica. I dubbi più gravi sorgono appunto per il piano 
quinquennale. 

Difficoltà di bilancio, sovrapposizione estemporanea 
e disordinatrice delle necessità e degli interventi con
giunturali sono tuttavia forse ancora il male minore 
rispetto alla carestia degli investimenti. Tutti d'accordo 
che in queste situazioni deve essere sollecitato quanto 
più si può l'investimento dello Stato e degli enti pubblici. 
~fa anche se a me sembra grave l'errore governativo di 
non aver mobilitato, e cli non voler mobilitare tutte le 
risorse e le possibilità d'indebitamento possibile, devo 
riconoscere che se non si muove il risparmio privato si 
cammina a passo ridotto, non col passo del piano. 
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Le indicazioni date dal Governatore Carli e dal ".\1i
nistro Colombo rivelano non solo una viva apprensione, 
ma la convinzione che occorra ridar vita in qualunque 
modo al mercato degli investimenti azionari. E' possi
bile, è probabile - a parer mio - che anche con la 
cedolare secca e gli investment trust persista questa con
dizione di atonia. Ma è da tenere che profìlandosi tra 
pochi mesi un presunto stato di necessità le resistenze 
socialiste siano travolte e salti la nominatività azionaria, 
la riforma delle società per azioni e le altre malinconie 
democratiche. 

Temo, rifacendomi all'errore di visuale su ricordato, 
che sarà lungo l'avvio del nuovo ciclo e lento il ritorno 
dcl risparmio privato all'investimento d'impresa, fuori del
!' ambito di alcuni gruppi autosufficienti. Sarebbe pe
noso in questa situazione raggiornamento del piano, e lo 
scorrimento sarebbe tale da lasciarlo in secco. 

Senza un incremento di reddito reale sufficiente, la 
programmazione mantiene una sua validità di metodo, ma 
non può servire ai suoi fìni istituzionali di giustizia e di 
progresso, ed in una situazione di difficoltà restano 
sulla carta gli strumenti di controllo e di direzione. 

Forse c'è stato un errore di tempo, di cui conviene 
prender atto. Il lavoro fatto, le iniziative prese, le spinte 
impresse nella direzione di una politica dirigista non 
sono perdute: un indirizzo nuovo si è affermato e ser
virà sempre per altre battaglie e nuove riprese. 

Ma ora, per quanto buona guardia facciano e pos
sano fare i socialisti al governo, per quanta sia la buona 
volontà e la combattività dei ministri economici, se le 
prospettive si riducono di necessità al prudente cabo
taggio quotidiano, i socialisti possono ben chiedersi se 
questo è il compito che si sono assegnati. 

Io capisco bene come per essi questo sia il momento 
di trincerarsi nella affermazione della autonomia del par
tito, quanto più sinceramente unitaria riesca possibile. 

Vi è un movimento di fondo nella opinione pubblica, 
nella società politica italiana degno di esser rilevato, se
guito, misurato se possibile. Non mi pare favorevole a ri
forme che incidano seriamente sulle strutture esistenti, 
non favorevole ai turbamenti che le accompagnano. E' 
un diffuso movimento di regressione psicologica, o me
glio di adagiamento di strati sociali che paiono ampi 
su prospettive di tranquillità economica e sociale. 

Non solo in Italia, ma in tutta l'Europa occidentale si 
può notare una progressiva assuefazione ad un regime di 
concentrazione neo-capitalista, nell'ambito del quale una 
politica di socialità, purché non incisiva, si può fare. Sa
rebbe obiettivamente ingiusto parlare di tendenze con
servatrici; si può parlare di propensioni moderate. 

Queste indirizzano quegli strati sociali cui mi rife
rivo verso la socialdemocrazia, che è arrivata nell'Eu
ropa baltica alle cospicue realizzazioni, sulle guali ha 
sempre tanto insistito l'on. Saragat. Le rinnovate indica
zioni del Presidente della Repubblica non sono certo 
senza efficacia sull'orientamento dell'opinione pubblica 
italiana. 

L'interpretazione italiana della socialdemocrazia è 
stata in complesso particolarmente moderata e solo pru
dentemente riformista. Ciò che le dà peraltro nell'attuale 
fase storica un vantaggio particolare di posizione ri
spetto alla coalizione democristiana. Il rafforzarsi dello 
schieramento socialdemocratico non nuocerebbe, anzi 
gioverebbe allo stabilizzarsi - sempre temporaneo, sup
poniamo - di una evoluzione neocentrista. 

Di queste prospettive mi sembra debbano fare me-
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ditato conto i socialisti. Un regime social-modcrato non 
è un reato; pu<'> <·ssere .ulcguato ad una certa fase so
ciale; ptu'> l<·gittimamentc attirare certe ,·icinanze poli
tiche . .\la è fuori del piano storico ed ideale dei socialisti. 

resta al di qua di un allettante Rubicone deve pensare 
al prohl('rna cl<•lla cosicl<lett,i « n11c>Va sinistra », che ha 
l'avvenire per sé S{' non si fa prigioniera elci massima
lismi dottrinari. 

Ecco disegnarsi il dilemma ~rave di domani. Chi 

• Note e commenti 

Perplessità 

S ARLMo incontentabili, ma l'atteggia
mento negativo assunto dagli organi 

dirigenti del PSI davanti alla proposta 
di unificazione avanzata dal PSDI non 
ci era sembrato di una risolutezza incrol
labile: non era ancora una vera scelta, 
netta e inequivocabile, ma un e no> 
interlocutorio. 

Senonché !'on. De ~fortino ha creduto 
di dover richiamare alla nostra memoria 
il documento conclusivo della Direzione 
socialista del 24 fliu.,no scorso, che ha • ::> I:> 
citato ampiamente e per informazione dei 
lettori dell'Astrolabio>. Quel documento, 
dice De ~fartino, costituisce una risposta 
precisa. 

Per la verità, i lettori dell'Astrolabio 
erano a conoscenza di quel documento, 
che nel numero scorso avevamo commen
tato ampiamente e in termini positivi. e Il 
doppio rifiuto socialista dell'unificazione 
col PSDI e della proposta comunista del 
partito unico non è puramente strumen
tale, in vista del prossimo congresso, 
- aveva scritto Federico Artusio - ma 
il PSI mostra di credere ancora in una 
propria funzione autonoma >. Col passa
re dei giorni, alla luce di altri fatti, 
abbiamo creduto di dover rettificare il 
~ostro giudizio precedente: decisamente 
11 e no > socialista alla proposta socialde
mocratica cominciava a sbiadirsi, era uno 
di quei e no> che vogliono dire e forse>. 

Tant'è che il e no>, come i lettori po
tranno constatare dall'intervista che !'on. 
De Martino ci ha concesso, è già di
ventato esplicitamente un e forse >. 

E' un e fone > che vuol dire e sì>? 
:-.:on diciamo questo. I processi alle 

intenzioni non sono nel nostro costume 
e, in questo caso, sarebbero oltre che 
sciocchi profondamente in~c:-ncrosi. Ab
biamo sempre dato atto al segretario 
dcl PSI della serietà dcl suo sforzo uni
tario, ed attribuirgli ora obliqui tatticismi 
sarebbe un ragionare come i politici da 
caffè, che sono soliti vedere dappertutto 
il proprio machiavellismo provinciale. 

Ma proprio per il rispetto e l'apprezza
mento, che non abbiamo mai nascosto, 
della difficile opera del scgret;uio dd PST, 
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crediamo di dovere esporre oggi con tutta 
franchezza le nostre perplessità. 

Quando dicevamo che l'iniziale e no > 
alla proposta socialdemucratica s'era al
quanto scolorito, fino a diventare un 
« forse>, non ci prendevamo il dubbio 
gusto di una facile battuta polemica. Ci 
limitavamo a cogliere un processo in svol
gimento come ci appariva dai dati obiet
tivi di nostra conoscenza. 

La verifica non è difficile. 
n documento approvato nella riunione 

della Direzione socialista del 24 giugno 
era abbastanza chiaro al nguardo: la 
risposta alla proposta del PSDI era so
stanzialmente negativa. Questo e no> ve
niva poi rafforzato e chiaramente moti· 
vato dall'on. Dc Martino in un succes
sirn articolo sull'Avanti!: in esso venivano 
individuati gli ostacoli oggettivi che im
pedivano la presa in considerazione della 
possibilità di unificazione e che nasce
vano soprattutto dalla constatazione del 
rnolo moderato sostenuto dal PSDI dalla 
partecipazione ai goYerni centri~ti fino 
alla sua azione in seno alla coalizione di 
centro-sinistra; dalla mancanza rii una 
componente operaia nella base del PSDI; 
dall'impossibilità di ricondurre la sua 
politica nella prospettiva generale del 
movimento socialista. Era un ostacolo 
notevole posto sulla via dell'unificazione 
con la socialdemocrazia. E d'altrondt", ab
binato al riconoscimento della permanen
te validità della formula di centro-sinistra, 
a\•rebbe forse permesso il raggiungimento 
di un compromesso onorevole in seno al 
prossimo congresso nazionale. In ogni 
caso esso costituiva l'unica giustificazione 
della sostituzione, proposta da De ~forti
no, delle mozioni congressuali con del
le tesi. 

Ma proprio nelle tesi presentate dall'on. 
De Martino al Comitato dei 40 questa 
posizione risulta sensibilmente affievolita. 
Vengono ancora ricordate le diversità che 
permangono tra i due partiti, senza tut
tavia quei toni aspri e netti delle prese 
di posizioni precedenti: e occorre ... sot
trarre - si legge nella 3" Tesi - il tema 
della unità socialista alle anguste pole-

FERRUCCIO PARRI 

miche di vertice o ai contatti diplomatici, 
farne l'oggetto di un ampio dibattito fra 
tutti i militanti socialisti, strettamente Jc. 
garlo a un periodo di comuni lotte quo
tidiane, nel corso delle quali possano ca
dere tanto nella realtà delle cose quanto 
nella coscienza dei militanti i motivi della 
frattura senza condizioni preventive e 
pregiudiziali. Quel che conta è la corri
spondenza alle aspirazioni dei lavoratori, 
alle realtà economiche e sociali del paese, 
ai fini del socialismo>. 

Come si vede, il e no > è scomparso per 
dar luogo ad una posizione assai più sfu
mata, che può anche apparire una cauta 
e apertura>. 

Sappiamo bene che le mozioni con
gressuali valgono anche per come si am
ministrano, e non abbiamo nessun dub
bio che se toccasse ancora all'on. De Mar
tino di tenere la guida del partito dopo il 
congresso egli non cederebbe, nel colloquio 
con la socialdemocrazia, neanche un pol
lice del terreno che s'è impegnato a di
fendere. Ma dobbiamo mettere nel conto 
anche l'ipotesi diversa. E chi impedirebbe 
allora ad una destra del partito che avesse 
consolidato la propria maggior:rnza di 
interpretare in proprio favore il senso di 
quelle Tesi così empiricamente clastiche, 
magari mascherando con più o meno fit
tizzi comitati di base per l'unificazione 
il compromesso di vertice che intanto an
drebbe intrecciando? Si vorrà ammettere 
che l'ipotesi è tutt'altro che infondata. 

LUIGI GBERSI 

Scandali e politica 

LA 01scuss10N'E parlamentare su Tra
bucchi è stata accolta dai sostenitori 

dell'attuale governo come il classico enfa11t 
non voulu: tentativo di aborto prima, 
quindi a cose fatte fastidio, rancore e rias
sorbimento nella routine di ogni giorno. 
La impressione è valida anche nei con· 
fronti della stampa moderata, e Corriere > 
in testa; la quale dopo aver chiesto a gran 
v< cc l'incriminazione dell'ex-ministro s'è 
trovat:i tra i piedi un preoccupante dibat-
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tiw parlamentare, ricco di incognite, e ha 
fatto Qr~cipitosarnente macchina indietro: 
ha rivolto i propri moniti severi, non più 
ai sostenitori di Trabucchi, ma a coloro 
che ne avevano ottenuto l'incriminazione: 
il gioco si era rivelato pericoloso, rischiava 
di servire soprattutto alla sinistra, e poi 
la DC, in fin dci conti, anche se non 
suscita grandi amori tuttavia è pur 
sempre il baluardo contro la sovversione 
l'ateismo la pornografia. Dal che si de
duce con quanto senso di responsabilità 
la granJe stampa d'informazione intra
prenda delle campagne di stampa che poi 
deve in gran parte ridimensionare; quan
to seriamente cioè contribuisca all'orien
tamento dell'opinione pubblica. 

L'imprevisto ha giocato in questo caso 
un ruolo importante. Sembrava infatti 
che il dossier su Trabucchi dovesse es
sere archiviato, secondo la migliore tra
dizione di copertura degli scandali poli
tici e :imministrativi. C'era, t:into per 
fare un esempio, il precedente dcl caso 
Ippolito, quando era stato impedito il 
dibattito nella competente sede politica 
sui problemi generali aputi dalla partico
lare situazione del ministro Colombo ri
spetto all'imputato. Anche stavolta era 
scontata l'oppo)izione intransigente, sfron
tata, di tutta la DC a una discussione 
parlamentare sulle imputazioni al sen. 
Tr:ibucchi. Anche stavolta la richiesta 
pressante dell'on. La Malfa perché si 
cogliesse l'occasione per porre allo studio 
il problem:i della responsabilità elci mi
nistri e dci loro rapporti con la pubblica 
amministrazione sarebbe presumibilmente 
rimasta letter:i morta. Né maggiore pos
sibilità di successo aveva la campagna 
di comunisti e socialproletari da una par
te, e liberali e missini dall'altra - con 
l'appoggio di tutta la stampa modera
ta - per rompere, sia pure strumental
mente, l'immunità dogmatica dei notabili 
dcmocrisriani. Perché invece si è verifi
cata proprio l'ipotesi che pareva più im
probabile, cioè il rinvio dcl caso Trabucchi 
al Parlamento in seduta comune? Il fat
tore decisivo, che ha rotto il vecchio equi
librio spostandolo in senso contrario alla 
DC, è stato il partito socialista; il quale 
ha reso possibile che le diverse iniziative 
dell'opposizione si coagulassero attorno 
alla propria. 

Una rondine, certamente, non fa pri
mavera: l'omertà democristiana non è 
stata sradic.1ta nemmeno parzialmente, e 
il c.1so Trabucchi rappresenta solo una 
esile incrinatura. E tuttavia l'eccezionalità 
del fatto resta intera. Sarebbe inutile 
negare con quanta immediatezza la di
scussione parlamentare rilanci di fronte 
all'opinione pubblica l'urgenza dcl pro
blema rappresentato dall'abnorme rap
porto tra politica e amministrazione. E 
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sarebbe demagogico negare importanz~t 
a quelle inquietudini, a quel generale e 
passivo scetticismo - che possiamo an· 
che dire qualunquistico ma che non per 
questo è meno reale e quinJi pericolo· 
so - che ha im·aso gran l'arte dcll'opi· 
nione pubblica nei confronti della vita 
politica e che proprio d:ill'incriminazione 
dr! scn. Trabucchi ha ricc\'uto un prin-
ipio di soddisfazione. 

Il caso Trabucchi, comunque, è entrato 
prepotentemente nell'ancd<lotica parla· 
mentare. Potrà diventare anche un fotto 
politicamente valido? La condizione pri
ma, ripetiamo, sarebbe l'esistenza di un 
governo dotato non solo <li volontà m<t 
anche di capacità di fare, di rinnovare. 
Anche questo discorso quindi si ferma, 
in modo quasi fatale, di fronte a1l'inca· 
pacità e al discredito dcl governo Moro. 
Questo è ormai diventato il problema <li 
tutta la vita politica italiana: un pro· 
blema che si trascina sempre più stanca· 
mente, in un'atonia tanto incredibile 
quanto pericolosa. La respons:ibilità di 
ciò, naturalmente, non è la catciveri:i o la 
incapacità degli uomini; ci sono delle 
condizioni oggettive, e in primo luogo un 
rapporto di forze che volge a tutto fa
vore delle tendenze moderate. Non poten
do esaurire qui un simile problema, \o
gliamo solo sottolineare, per concludere, 
la funzione non certo secon<lari:i che in 
questo equilibrio moderato svolge h Chie
sa cattolica. Il clericalismo, in Italia, non 
è purtroppo la fantasia di pochi sogna· 
tori, ma una realtà ben precisa e pesante. 
In ogni occasione politica importante esso 
fa sentire, con grossolana sfront:itezza, 
le proprie ragioni, difende i propri be
niamini, attacca i nemici e i seguaci re· 
calcitranti. E nemmeno stavolta è man· 
cato all'appuntamento. L'Osservatore del
la domenica ha voluto ribadire pubblica
mente le direttive impartite in altra sede 
ai parlamentari democristiani (forse per
ché non sorga in alcuno il dubbio che 
costoro siano dci politici maggiorenni), 
aggiungendo dei moniti ricattatori nei con
fronti degli alleati della DC, socialisti in 
testa. ~on ci meraviglieremo certo del 
disprezzo dell'istituto parlamentare, evi· 
dente nell'articolo: si sa che le gerarchie 
ecclesiastiche non hanno molta c.lirncsti· 
chezza con gli strumenti della democra· 
zia; né ci dilungheremo in sterili pro· 
teste. Vogliamo solo ricordare che nem· 
meno i governi centristi si erano mai mo
strati così succubi nei confronti dcl Va
ticano, come l'attuale ministt"To Moro. 
E ricordiamo ai socialisti cht• la dignità 
dello Stato, compromessa da tali offensive 
ingerenze, interessa anche loro, come in· 
teressa tutta la democrazia laica. F. non 
è sufficiente l'alibi di una fug:icc protesta 
giornalistica. 

Libertà 

e rivoluzione 
«Noi _Pi;ss1~Mo che libertà e ri.vo~u-

z1one siano due momenti m
..: nJ.hili > ha detto il segretario della 

F.C.C.I., Occhctto, al convegno dei movi
menti gio,·anili dcl P.S.I., dcl P.S.I.U.P. 
e del P.C.I. 

Si tratta di un'affermazione interessan
te, segno - come vedremo - di un serio 
e coraggioso ripensamento di molte vec
chie posizioni ideologiche; affermazione 
1xisitiva come espressione di volontà po
litica, ma del tutto infondata sul piano 
dcl giudizio storico. 

Libertà e rivoluzione erano davvero 
momenti inscindibili per Mazzini e per 
Rossclli, non per Robespierre o per Lenin. 
Si dirà che la storia non fu molto gene
rosa con i ri\'oluzionari fedeli al metodo 
ddla libertà, e che alla poesia delle illu
sioni mazziniane tenne dietro la prosa 
dell'unità sab;iudo-libcrale; che le idee di 
(ìobetti o d1 Rosselli hanno un ben misero 
riscontro nell'Italia di oggi. Ma è un al
tro discorso, a cui del resto si può facil
mente replicare che anche al terrore 
giacobino seguì i! cesarismo napo!eo
nico e che la dittatura di Lenin aprì la 
strada alla tirannide staliniana. Mettiamo 
punto, e limitiamoci per ora a constatare 
che libertà e rivoluzione non sono sempre 
momenti inscindibili. 

In particolare, non sono stati inscindi
bili nelle rivoluzioni comuniste, dove la 
regola, . fino ad oggi senza eccezione, è 
stata dt accompagnare il momento della 
trasformazione rivoluzionaria con un mo
mento dittatoriale a direzione centraliz
zata <lell'economia. e Momento> piuttosto 
lungo, a quel che sembra, che ha dato luo
go a molte forme di autoritarismo, tiranni
co o paternalistico, burocratico o accomo
dante, ma a nessuna forma di libertà. 
Kon diciamo che la rivoluzione e le 
tr;bformazioni sociali avessero in quei 
paesi un'altra via, né vorremmo negare 
la grande opera di elevazione umana 
compiuta dai regimi comunisti. Ci sem
bra giusto, tuttavia, circoscriverne il li
mite, se non vogliamo trapassare dal 
giudizio storico alla retorica agiografica: 
e in quel limite non c'è l'esperienza della 
libertà. A quasi cinquant'anni dalla ri
voluzione di ottobre il e momento> auto
ritario non ha ancora esaurito il suo corso 
nell'Unione Sovietica, né sembra sul pun
to di farlo. E cinquant'anni saranno forse 
un e momento> per i comunisti che vi
,·ono proiettati nella storia; per noi mo
desti democratici sono tanti, sono una 
vita. 
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Il problema non sfugge ad Occhetto, 
che ci dà un'assicurazione di ti1K> stori
cistico: e Ciò che determina la necessità 
di una via diversa al socialismo e nello 
stesso tempo allontana le ragioni dei pe
ricoli autoritari, è la diversità della con
dizione obiettiva dei paesi capitafotica
mente sviluppati, che non impongono so
luzioni che :ono proprie di una struttura 
arretrata >. Spiegazione abhastanza ragio
nevole che anche noi teniamo nel 
debito conto. Ma ancora insufficiente: 
trasferisce troppo la politic.1 nella so
ciologia. Dcl resto l'esperienza della Ce
coslovacchia, un paese ad alto wiluppo 
capitalistico, che nondimeno conohhe tutte 
le durezze dello stalinismo, c'inducc alla 
c~utel:i. Lo stesso Occhctto, d'altra parce, 
nconoscc che il e salto rivoluzionario>, 
cioè « il passaggio dalla direzione dci 
gruppi monopolistici alla egemonia della 
classe operaia>, comporterà con tutta pro
babilità e una fase anche dura di scontro 
di classe>. Difficile prevedere sin da ora 
quali forme assumerà concretamente que
sto «scontro> e addirittura impossihile 
calcolarne in anticipo la e durezza>. Re
sta il fondato timore che nel e salto 
rivoluzionario > la libertà possa rompersi 
le gambe. 

Per non vagare inutilmente nel limbo 
delle ipotesi converrà in ogni modo pren
dere in esame quale libert.l i comunisti 
sarebbero disposti a garantirci. Sotto que
sto profilo il di<corso di Occhctto mal
grado le molte contraddizioni e i pro
bl~~i .spcsro acutamente aperti e poi la
sc1at1 insoluti, è illuminante. 

Tocca rilevare anzitutto una s-:rie di 
i~teressanti affermazioni di principio: la 
libertà di parola e di stampa, il diritto 
all'organizzazione del dissenso, la con
danna del partito unico che si fa Stato, 
« la funzione positiva del pluripartitismo 
e delle assemblee elettive in una società 
capitalista >. 

Fin qui bene. Senonché tutto ciò si 
vanifica davanti all'c affermazione di prin
cipio che il discorso sulle garanzie demo
cratiche non significa possibilità di un 
continuo alternarsi di una <ociet;Ì capita
lista e di una societ?t socialista>. 

Eppure pluripartitismo. organi:nazionc 
del dissenso, libertà di stampa. ccc. non 
hanno contenuto reale se si e~clude a 
priori ai disS<'nzienti la possibilità di con
quistare, guadagnando il consen~ dclla 
maggioranza, la direzione dello Stato. 
La possibilità di una minoranza di 
divenire a sua volta maggior:mza è 
in effetti la sola garanzia re.ile di 
tutte le libertà democratiche, che re
sterebbero altrimenti soggette all'arbitrio 
paternalistico di un regime inamovi
hilc e quindi sostanzialmente incontrolla-
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bile. La differenza tra quello che i comu
nisti chiamano con molta sufficien1.a il 
e garantismo formale demccratico.horghe
se > e la loro democrazia di etichetta sta 
tutta qui: che il cosiddetto e garnntismo 
formale > è in effetti un ~istema e reale > 
di vita democratica retto da precise nor· 
me giuridiche, che valgono anche per chi 
si ponga, come talvolta i comunisti stessi, 
in funzione eversiva rispetto al regime, 
e che sono da ultimo garantite lblla ve
rifica elettorale della maggioranz;i, anche 
questa reale e non formale; mentre le 
conclamate libertà comuniste restano ap· 
punto e formali >, come le molte libertà 
sancite dalla costituzione sovietica, in 
quanto, non prefigurando una vera alter
nativa alla direzione dello Stato, non pon
gono alcun limite concreto all'esplicazio
ne del potere e finiscono per essere esse 
stesse soggette all'arbitrio dci detentori 
del potere. 

Si tratta, come si vede. di questioni di 
non piccolo conto. D'altra part<', rispon
dere agli interrogativi sulla libt'rti e sul
la democrazia riportandoli al problema 
della e gestione sociale> dell'economia, 
cioè ponendo la questione e in termini 
rigorosamente scientifici >, non risult;1 
molto persuasivo. 

A dire il vero, il primo a non ~cmhrar
ne eccessivamente persuaso è lo stesso 
Occhctto. Il quale, dopo aver tentato di 
spiegare e scientificamente > che e orga· 
nizzazione democratica dcl potere rnol 
dire massima autonomia e decentramento 
nella gestione dei settori fondamentali 
dell'economia socializzata>, è costretto ad 
ammettere realisticamente che la e mas
sima autonomia > va accordata con e l'esi
genza obiettiva della direzione centraliz
zata dell'economia>, che c'è insomma un 
momento di valutazione globale (e cioè 
politica) delle scelte economiche che non 
può esser saltato, se non si vuol ridurre 
l'autonomia di gestione ad una mera co
reografia corporativa. e Si può risolvere 
- si chiede Occhetto - questo proble
ma solo attraverso soluzioni di demo
crazia diretta? E come è possibile g:uan
tire il carattere democratico delle scelte 
centrali dcl piano che per la loro ste5Sa 
natura di scelte economiche, pc.olitiche, 
ideali generali. non possono risultare dal· 
la somma delle decisioni aziendali e cor
porative? >. 

Una volta riscoperta la politic;1 come 
momento di valutazione complessiva non 
riducibile al puro fatto economico, la lo
gica tenderebbe a riportare il controllo 
democratico agli spregiati istituti di de
mccrazia rappresentativa. Ma reco che in
terviene curiosamente l'elemento fideisti
co, l'angoscia che la rivoluzione possa es
sere in qualche modo riportata nell'am-

hito della società borghese: e ci dobbia
mo muovere verso una forma superiore 
<li democrazia, che colga l'insufficienza 
sia dcl controllo operaio sia del controllo 
d<.'gli istituti giuridici esistenti; una for
ma superiore di democrazia che postuli 
un'apertura delle assemblee elettive a 
nuo\'e forme di autogoverno popolare. 
Questa era la via imbroccata dall'Alge
ria ... >. Qui è evidente che il metodo e ri
gorosamente scientifico> viene disinvolta
mente abbandonato in favore di un empi
rismo eclettico, che non avendo forza 
di sintesi si limita alla sovrapposizione 
meccanica di elementi eterogenei. 

Ad esser sinceri, questa rivoluzione 
continuamente evocata e mitizzata ci 
sembra piuttosto una fantasticheria ro
mantica (che non cessa di esser tale per 
il riferimento a dottrine «scientifiche>) 
che un ideale politico realisticamente ma
turato; un vagheggiamento tutto intel
lettuale di gloriosi fantasmi storici, non 
qualcosa di concretamente vissuto, di spe
rimentato o, se si vuole, preparato nella 
realtà di ogni giorno. 

Oltre tutto, questo modo indiscrimi
nato di sovrapporre il termine rivoluzione 
alle realtà più diverse denuncia un'intima 
indifferenza ai contenuti concreti per i 
quali soltanto una rivoluzione ha un sen
~ e si giustifica. Si direbbe che ai gio
vani rivoluzionari del PCI non tanto 
importi l'incremento effettivo di progres
so, di libertà, di elevazione umana che la 
rivoluzione dovrebbe portare con sé, quan
to il perseguimento di un astratto ideale 
di società, sempre in definitiva uguale a 
se stesso, al quale, come ad un letto di 
Procuste, dovrebbero adattarsi le aspira
zioni degli uomini. Che altro rimprove
rano in fondo ai « revisionisti > del loro 
partito, se non d'accettare che la storia 
si evolva con la sua libera creatività verso 
nhirtth·i di più ampio e reale progresso, 
battendo forse vie che non erano quelle 
previste dai primi teorici del m1rxismo? 

Per contro, preferiscono indue;iare in 
una acritica contemplazione del sociali
smo del e Terzo Mondo>, trasferito an
che questo in una regione mitica. d;I 
quale riescono, a quanto pare, a ricavare 
un confuso ma efficace stimolo ideologico; 
ma da cui non diremmo che ricavino 
nche paradigmi convincenti. 
Saremo pure uomini di poca fede, ma, 

diciamo la verità: ci vuole molto entu
siasmo rivoluzionario per proporre il 
Renbellismo, un regime fondato sull'eli
minazione progressiva di tutti gli avver· 
sari politici, sistematicamente processati, 
esiliati e ridotti al silenzio, come modello 
di evoluzione democratica e come esem
pio vivente del fulgido binomio libert?i 
e rivoluzione. 

L. G. 
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l'unificazione 
non è 
alle porte 

... ''E' un grave errore credere che le condi
zioni siano già maturate, in modo che l'uni
ficazione possa avvenire subito oppure in 
breve tempo. Questo può sostenerlo soltanto 
chi concepisca l'unificazione come il trasfe
rimento del P. S. l. sul terreno proprio della 
socialdemocrazia" ... 
... "Ma l'unificazione su basi nettamente 
socialiste, potrebbe essere una tappa impor
tante nel processo unitario della sinistra, 
perchè indurrebbe i comunisti ad una più 
decisa revisione della loro esperienza" ... 

Intervista esclusiva a «L'astrolabio» di 

FRANCESCO DE MARTINO 

L'unificazione soclallala 

D. - Nell'Intervista da noi pubblicata nel numero scorso, 
l'on. La Malia ha definito le due proposte di unità della sini
stra, quella comunista e quella socialdemocratica, «scatole 
vuote», cioè proposte di schieramenti non collegate ad una 
chiara piattaforma politica e programmatica. Per conto nostro 
riteniamo che la critica di La Malla colga Il bersaglio solo per 
ciò che riguarda, allo stato attuale, la proposta del « partit-0 
unico », ma non la proposta socialdemocratica. La quale Infatti 
ha già una sua chiara piattaforma, che è quella dell'attuale 
fase moderala del centro-sinistra, in tutto rispondente alla 
linea tradizionale della socialdemocrazia italiana. Il P.S.l. dun
que si trova, da questo lato, davanti a una proposta abbastanza 
chiara ed è su questa e non su altre possibili ipotesi che deve 
decidere. Non cl è parso tuttavia che sia venuta dagli organi 
dirigenti del P.S.I. una risposta abbastanza netta su questo 
punto, ma piuttosto un rifiuto Interlocutorio, in attesa di un 
non meglio precisa.lo maturarsi di condizioni politiche che 
rendano possibile la fusione tra i due partiti. Vuol dirci, anzi
tutto, se condivide la nostra valutazione della proposta social
democratica e poi quali potrebbero essere, a Suo giudizio, le 
condizioni politiche che possano rendere attuale l'unificazione? 
Lei ha e-là detto a questo proposito che I due partiti sono an
cora profondamente diversi: si tratta di diffe renze che una 
energica azione di base può colmare In un tempo relativamente 
breve - diciamo 1-2 anni; o è necessario un processo di ma
turazione più lunfo, tale da spostare comunque l'unificazione 
P.S.1.-P.S.D.I. ln un tempo più lontano, che farebbe cancellare 
la questione dal calendario politico Immediato? 

R. - Premetto che il Congresso dcl P.S.I., convocato 
per la fine di ottobre, sarà chiamato ad un approfondito di
battito sui temi proposti nelle domande. Mi limito quindi 
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a risposte necessariamente sommarie e sintetiche, con l'ovvia 
riserva che soltanto il Congresso potrà definire in modo impe
gnativo la linea del Partito. 

Non è esatto che gli organi dirigenti del P.S.I. non ab
biano dato una risposta chiara alla proposta di unificazione 
con il PSDI; per informazione dei lettori dell' « Astrolabio> 
trascrivo la risoluzione della Direzione del P.S.I. del 24 giu
gno scorso: e Per quanto riguarda le proposte socialdemocra
tiche, la Direzione rileva il loro carattere unilaterale e stru
mentale, con la pretesa di trasferire il PSI sul terreno della 
socialdemocrazia. La Direzione ricorda che il P.S.I. impostò 
il problema dell'unificazione socialista fin dal Congresso di 
Venezia nei soli termini reali e cioè in termini di azione 
politica per promuovere la formazione di un grande partito 
socialista popolare e di m:ma, rigorosamente fedele al metodo 
democratico, capace di ulteriore iniziativa unitaria dcl mo
vimento operaio italiano. E' attraverso un periodo di lavoro 
e di lotte comuni, rispondenti alle condizioni storiche del 
movimento dei lavoratori in Italia, lavoro e lotte condotte ai 
vertici ed alla periferia, al governo o all'opposizione e per le 
quali la volontà politica del P.S.T. si è già dimostrata, che 
saranno fatti cadere i motivi di divisione tuttora esistenti >. 

Tn tale risoluzione è esplicito il riferimento al tipo di unità, 
quale venne impostato dal nostro Congresso di Venezia, che 
non aveva nulla cli comune con il centro-sinistra, moderato 
o non che esso sia, ma corrispondeva alla esigenza fortemente 
da noi avvertita, di ricostruire un forte Partito Socialista di 
massa, con le sue caratteristiche tradizionali, i suoi legami 
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popolari, la sua capacità combattiva, la sua volontà di avan
zare verso il socialismo con incisive riforme. Tale linea di 
azione scaturì dalla riconquista dell'autonomia del Partito ver
so i comunisti e dalla sua ribadita fondamentale concezione 
democratica del socialismo. i\on dipese da noi se allora la 
unità non si poté realizzare. 

Opporre oggi un no pregiudiziale a qualsiasi proposta ten
dente all'unità socialista vorrebbe dire rinunci:irc a tale ini
ziativa politica. Se dcl resto l'ahbiamo ritenuta possibile nel 
1956 allorché le divisioni erano ancora più profonde di quelle 
attuali perché dovremmo mutare opinione oggi? 

E' però un grave errore credere che le condizioni siano già 
maturate, in modo che l'unificazione possa avvenire subito 
oppure in bre,·e tempo. Questo può sostenerlo soltanto chi 
concepisca l'unificazione come il trasferimento del P.S.T. sul 
terreno proprio della socialdemocrazia. Ma un errore ancora 
più grande sarebbe di ricollegarlo al centro-sini<tra, come se 
bastasse una collaborazione di governo per dar vita a pro
cessi di tale entità. 

Se mai il tema dell'unità socialista va ricollegato al dise
gno, ambizioso ed apparentemente utopistico oggi, ma fon
dato su esigenze reali della democrazia italiana, di costituire 
un partito capace di alternativa autonoma di governo. 

L"unffà delle sinistre 

D. - La posizione autonoma del P.S.I . r ispetto al contenuti 
sia della strategia comunista (frontismo, strumentalizzazione 
d el s indacato, subordinazione internazionale al blocco sovie
tico) che della straterta socialdemocratica (posizione di sup
porto del potere democristiano. atlantismo aprioristico e asso
luto: In una parola, f unzione nettamente m oderata) gli aveva 
dato per un certo periodo una funzione di perno di ogni 
possibile processo unitario della sin istra Italiana. Non crede 
che sia ancora questa la prospettiva a lungo termine del P.S.I. 
e che soltanto dal doppio rifiuto delle proposte unitarie social
democratica e comunista, più riccamen te motlvat~. possa venir 
fuori u na politica. attiva e a perta del socialisti verso tutto lo 
schieramento di sinistra? Oppure Lei ritiene che l'unificazione 
col P .S.D.I . sia un ponte necessario verso quella unità di t u tta 
la slnlstra socialista, che resta l<empre l'obiettivo di fondo 
del Par tito Socialista Italiano? 

R. - Certo, l'obiettivo dell'unità di tutta la sinistra ita
li:ina rimane fondamentale per il P.S.T., che non ruò non 
tener conto del fatto che i comunisti non sono in Italia un 
piccolo gruppo di intellettuali stravaganti, ma un grande par
tito di massa. Questo obiettivo deve essere concepito come una 
lenta ed ardua conquista che può essere agevolata dal rico
stituirsi di un Partito Socialista unito in tutte le sue compo
nenti, ed è allontanato dal persistere delle divisioni e dal 
frazionarsi in più rami. 

L'unificazione su hasi nettamente socialiste. non limitata 
esclusivamente al P.S.T. cd al P.S.D.T., ma aprrta a tutti co
loro, che credono nei valori inscindibili del 50Cialismo e della 
democrazia, potrebbe essere una tappa importante nel pro
cesso unitario della sinistra, perché indurrebbe i comunisti ad 
una più decisa revisione della loro esperienia. 

Il centro-sinistra 

D. - Au torevoli esponenti del mondo economico e politico 
hanno sostenu to anche di recente la necessità del rinvio del 
programma. di riforme da tempo concordato tra I par titi della 
maggioranza. Dietro questa tecn ica del rin vio a ppare evidente 
la volon tà. di una par te della m aggioranza d i governo di Im
porre una linea sosta nzialmente m odera ta a l centro-sin istra 
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ridimensionandone gradualmente ma inesorabilmente la carica 
riformatrice. Inutlle aggiungere che fino n.d oggi questa linea 
ha prevalso. Del resto i risultati conseguiti finora dalla colla
borazione del P.S.I. al governo sono stati giudicati affatto in
sufficienti anche da esponenti qualificati della corrente di mag
gioranza. del partito socialista. A Suo parere, questa situazione 
di ristagno a livello di governo può essere superata. con una 
ulteriore «verifica», possibilmente più seria delle precedenti; 
oppure giudica necessario il ricorso alla crisi di governo per 
un rilancio più vlioroso della formula di centro-sinistra? 

R. - Intendo di rimettere al Congresso del P.S.T., ferma 
restando la prospettiva del centro-sinistra, l'esame dei modi 
più appropriati, per ridare ad esso la sua ispirazione ori 
ginale e rinnovatrice, senza escludere l'eventualità di ripren
dere libertà di azione, qualora ciò risulti impossibile. 

Per altro il contrasto fra posizioni moderate e posizioni 
progressiste è nella natura delle cose e dci partiti, che par
tecipano a questa esperienza. F.sso è destinato a risolversi a 
vantaggio delle seconde, se vi sarà il sostegno di tutte le forze 
attive del paese e non già, come è avvenuto finora, una 
continua e talvolta ingenerosa opera di discredito dcl P.S.I., 
che rimane pur sempre la forza fondamentale di avanzata 
della democrazia in Italia. 

LA NUOVA ITALIA 

LA RESISTENZA IN LUCCHESIA 
Racconti di Arrigo Benedetti, Manlio Cancognl, Gian Carlo Fu
sco, Silvio Michell, Carlo Pellegrlnl, Guglielmo Petronl, Mario 
Toblno, Marcello Venturi e altri, L: 1700 

Camlllo Senso di Cavour 
DISCORSI PARLAMENTARI (1857) 
Volume Xlii, a cura di Armando Saitta, 2 tomi, br. L. 7000, rii. 
L. 8000 

Orla Jensen 
I SERVIZI SOCIALI IN DANIMARCA 
La sicurezza sociale, Il pieno Impiego, le leggi sul lavoro, la 
salute pubblica, la riqualiflcazlone professionale, le pensioni, 
L. 1000 

Per il VII Centenario dantesco: 
LA DIVmA COMMEDIA, 26 disegni di Antony de Wltt 
e Introduzioni al Canti di Natalino Sapegno, rii. In tela 
e oro L 50.000 

DANTE NELLA CRITICA, antologia di passi su Dante 
e Il suo tempo a cura di Tommaso DI Salvo, L. 2500 

Con LA VITA DI DANTE, « la migliore biografia del
l'Alighieri che sia mal stata pubblicata » (Rinascita), 
si completerà presto la grande trilogia di Umberto 
Cosmo di cui sono In llbrerla I primi due volumi: 

GUIDA A DANTE, L. 2000, « un libro che dovrebbe 
essere nella biblioteca di tutti ,, (Franco Antonlcelli) 

L'ULTIMA ASCESA, L. 2300, una magistrale lntrodu· 
zione alla lettura del Paradiso. 

LA NUOVA ITALIA 



Congiuntura asmatica 
DI ARTURO BARONE 

V ALE ANCHE in economia la legge di 
gravità per la quale è assai più fa

cile perdere quota che guadagnnrla. Dal
l'autunno 1963 il nostro app:irato produt
tivo lavora in regime di e attiviti't conte
nuta>: per undici mesi, dall'ottobre 1963 
all'agosto 1964, vi è stata una recessione 
pressoché generale e piuttosto intensa nel
l'ultima fase; dall'agosto dello scorso an
no è in atto una faticosa risalita che non 
ha però ancora investito tutti i settori e 
sembra comunque più lenta della prece
dente discesa. 

In maggio, stando al recente rapporto 
dell'JSCO al Consiglio Nazionale dell'E
conomia e del Lavoro, l'indice della pro
duzione industriale - depurata della sta
gionalità - avrebbe per la prima volta 
superato il massimo assoluto dell'ottobre 
1963. Se i dati dei mesi immediatamente 
successivi dovessero confermare tale cal
colo, ciò significherebbe che il lungo pe
riodo di e bassa congiuntura > è finalmen
te alle nostre spalle. 

Questa diagnosi dell'ISCO collima, so
stanzialmente, con quella esposta dal mi
nistro del Tesoro Colombo all'assemblea 
dell'Assobancaria. Colombo ha anzi nuo
vamente prospettato l'ipotesi di un au
mento a fine anno della produzione in
dustriale - naturalmente rispetto al di
cembre 1964 - dcl 7 per crnto, che im
plicherebbe nella media annuale un incre
mento di circa il 3 e mezzo per cento. 
Venendo dopo un anno di magra come 
il 1964, in cui non si ebbe praticamente 
alcun progresso, tale incremento produt
tivo è piuttosto modesto; eppure, visto at
traverso la lente deformante dell'attuale 
e clima di opinione> degli operatori eco
nomici, esso appare alquanto ottimi~tico. 

Questa stessa impressione, per la verità, 
ha suscitato nella maggioranza degli ascol
tatori l'intero discorso del ministro del 
Tesoro. Che l'aumento dei prezzi al con
sumo possa essere quest'anno davvero 
contenuto entro il tasso del 2,5 per cento 
e quello del costo della vita entro il tas
so del 3 sembra a molti più una bella 
speranza che un'attendibile previsione, 
soprattutto dopo il brusco rialzo dell'in
dice delle quotazioni ingrosso dei prodot
ti agricoli-alimentari registrato in mng
gio. Indubbiamente, anche per l'occupa
zione vi è stato fra gennaio ed aprile un 
netto miglioramento, specie per la disoc
cupazione giovanile; ma sarebbe temera
rio affermare che non si tratti di feno
meno a carattere stagionale. Lo stesso 
Colombo ha dovuto ammettere che e sia-
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mo lontani dal riassorbimento delle forze 
precedentemente occupate>. 

Incontestabile è il miglioramento della 
bilancia dei pagamenti: fra i primi cin
que mesi del 1964 e i primi cinque mesi 
del 1965 siamo passati da un disavanzo 
di 228 miliardi ad un saldo attivo di 215 
miliardi. L'inversione non potrebbe esse
re più netta; dei cospicui avanzi degli ul
timi dodici mesi le nostre autorità mo
netarie si sono servite per ricostruire le 
riserve valutarie e per dimezzare l'inde
bolimento verso l'estero delle banche ita
liane. Ma se si considera che tale sur
plus è dovuto quasi esclusivamente allo 
anormale equilibrio della bilancia com
merciale (da un anno in qua le esporta
zioni coprono il 97 per cento dr.Ile im
portazioni), è giocoforza chiedersi se non 
sia pagato a troppo caro prezzo con una 
economia interna che funziona a basso 
regime. 

E' vero peraltro che la mutata situazio
ne dei conti con l'estero ha favorito la 
ricostituzione della liquidità bancaria (cre
sciuta di 470 miliardi fra il maggio l %4 
e l'aprile 1965), ma è anche vero che vi 
ha contribuito largamente anche la dimi
nuita domanda di credito; sarà sufficiente 
osservare in proposito che in un anno -
fra il primo quadrimestre I 964 e il pri
mo quadrimestre 1965 - i depositi sono 
cresciuti dell'll per cento e gli impieghi 
solo dell'l,9 per cento. In base alle rileva
zioni della e centrale dei rischi >, che fun
ziona presso la Banca d'Italia e registra 
ormai tutte le linee di credito dai 100 mi
lioni in su, si può aggiungere che sono 
proprio le aziende più grosse a dar pro
va in questo periodo di una minore pro
pensione agli investimenti. 

Che fare, dunque, se il cavallo conti
nua a non bere? Di fronte alla riluttan7.:t 
delle imprese private ad investire ci è 
parso di cogliere - nei di~corsi all'Asso
bancaria del ministro del Tesoro e dcl 
J!<>Vernatore della Banca d'Italia - una 
differenza di tono che potrebbe anche 
esprimere una divergenza sostanziale di 
valutazioni. Carli, che ha risposto per pri
mo al e padrone di casa> avv. Siglienti, 
ha fatto una dichiarazione estremamente 
preoccupata (e Nel meccanismo di svi
luppo della nostra economia si è mani
festata una lesione >) traendone la conse
guenza che si debba ripristinare senza in
dugio quel processo di accumulazione dcl 
capitale, al quale è legato l'avvenire eco
nomico di un paese, quale che si:i il suo 
regime politico. E fra i modi per conse-

guire lo scopo Carli ha esplicitamente in· 
dicato lo sviluppo del credito a lungo ter
mine, mediante una e appropriata poli
tic:i di tassi di interesse > che faciliti il 
collocamento delle emissioni obbligaziona
rie; l'istituzione dei fondi d'investimento; 
la adozione in via permanente della cedo
lare secca, anche prima della complessa, e 
perciò non prossima, riforma delle so. 
cierà per azioni. (Per quest'ultima presa 
di posizione egli si è attirato da parte e.lei 
senatori socialisti Bonacina, Banfi e Sa
lemi una durissima dichiarazione nella 
quale gli si rimproverano interventi su 
di un terreno non suo e che rischiano di 
costituire motivo di turbamento della vita 
politica ed economica del paese>). 

Mentre il governatore, per rimarginare 
la e lesione> del meccanismo di sviluppo, 
auspica insomma provvedimenti incompa
tibili col programma dell'attuale gover
no a partecipazione socialista (anche per 
il fatto che le modifiche già apportate al
la cedolare lo scorso anno hanno dato 
solo una parte dei frutti sperati), il mi
nistro del Tesoro mostra di credere che 
la riluttanza ad investire possa alla fine 
essere vinta dalla e espansione controlla
ta della spesa del settore pubblico>. An
che Colombo, per la verità, ritiene oppor
tuni incentivi al risparmio azionario co
m~ i fondi di investimento e nuovi incen
tivi all'edilizia residenziale privata come 
l'inclusione delle cartelle fondiarie fra le 
riserve obbligatorie delle banche. Ma si 
ha tuttavia l'impressione, almeno dal suo 
discorso ali' Assobancaria, che siano mi
sure giudicate accessorie; la spinta deci
siva alla ripresa, che indurrà a ber~ anche 
i cavalli più restii, dovrebbe venire dalla 
politica di dilatazione della pubblica spesa 
già in atto. e E' Io Stato - ha affermato 
Colombo - ad indebitarsi e a trasferire 
i mezzi all'economia. E' esso ad inde
bitarsi per farsi carico di oneri che le im
prese non riescono a sopportare. > E ha 
citato fra queste voci di spesa la fiscaliz-
7.1zione parziale degli oneri sociali, lo 
aumento dei fondi di dotazione degli isti
tuti di credito a medio termine del Mez
zogiorno e dei grandi gruppi a parteci
pazione statale (IRI, ENJ, EFIM, ccc.). 

Di questa politica di espansione della 
spesa pubblica il ministro del Tesoro ha 
fornito alcune cifre impressionanti. Fra il 
maggio 1964 e l'aprile 1965 il disavanzo 
di gestione del bilancio statale è stato di 
quasi 600 miliardi (contro i 200 dei do
dici mesi precedenti); contemporaneamen
te, Tesoro e Cassa Depositi e Prestiti han
no visto salire il loro fabbisogno comples
sivo da 200 a circa 1000 miliardi. Sono 
grosse somme il cui effetto moltiplicatore 
potrebbe essere davvero decisivo se il loro 
impiego ubbidisse a criteri di redditività 
economica e non - come troppo spesso 
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accade - a preoccupazioni di carattere La ri+orma tributaria 
assistenziale o, peggio ancora, di sottogo- "J • 
verno. 

Giunti a metà del 1965, il ritorno a li
velli di attività produttiva più soddisfa
centi sembra comunque certo e abbastan
za vicino nel tempo; i dati del trimestre 
maggio-luglio quasi certamente ci confer
meranno di aver riguadagnato il terreno 
perduto in un anno e mezzo abbondante 
di crisi. Le difficoltà della congiuntura 
hanno intanto fatto esplodere le insufficien
~e .intrinseche di interi settori (tessili, edi
lizia) e di singole imprese, e questo non 
sarà affatto un male se tutti sapranno 
trarre dagli avvenimenti le debite lezioni. 

I. dubbi circa l'avvenire non riguarda
no 11 breve periodo. In queste colonne si 
è scritto in tempi non sospetti che il ci
clo delle vacche grasse volgeva alla fine 
allorché il centro-sinistra arrivava ad as
sumersi responsabilità di governo; a cer
te cause di tensione inflazionistica tutti 
i sistemi reagiscono in maniera analoga, 
dal Giappone alla Gran Bretagna, dalla 
Jugoslavia alla Spagna. Il tentativo della 
d~stra economica di attribuire la parabola 
discendente del ciclo solo a cause politi
che è sotto quest'aspetto grottesco: il cen
tro-sinistra non ha colpa del tramonto dd 
~le. come non ha merito del suo risorgere 
11 giorno seguente. Checché se ne dica, i 
fattori spontanei continuano a dominare, 
nonostante tutto, l'economia italiana. 

Quel che preoccupa è l'avvenire. Vi è 
chi teme per le lesioni arrecate al sistema 
cl.alla nazionalizzazione elettrica, e noi 
siamo i primi a deplorare che - nella sua 
c?ncreta attuazione - siano stati compiu
ti errori non necessari che hanno di molto 
acresciuto il costo finanziario e psicologico 
dell'operazione. Ma siamo anche convinti 
che si possano mettere in moto meccani
smi compensativi atti a ridare al sistema 
~tesso una capacità di accumulazione non 
tnferiore al passato. Noi temiamo invece 
che, pur continuando a riconoscere la ne
cessità di questa o quella riforma di strut
tura (dalle regioni all'urbanistica, dalle 
s?cietà per azioni al sistema distributivo), 
s1 continui a rinviarle alle calende greche, 
col bel risultato di avere tutti gli incon
venienti del parlarne senza nessuno dei 
vantaggi della loro realizzazione. Non 
r!muovendo le e strozzature> più eviden
ti del sistema, lo sviluppo economico del 
paese non potrà non risultare sempre più 
asmatico. 

ARTURO BARONE 

Si. collabora a lastrolabio esclusi

vamente per invito della direzione. 
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La borsa dei • comuni 
DI FRANCESCO FORTE 

I L MINISTRO TREMELLONI ha presen
tato alla Commissione Finanze e Te

soro della Camera il 23 giugno il dise
gno completo del suo programma di 
riforma tributaria. Le grandi linee ispi
ratrici di tale programma - modernizza
zione ed unificazione del sistema delle 
imposte, miglioramento degli accerta
menti e delle tecniche per eliminare le 
evasioni - non si possono non condivi
dere. In particolare meritano un giudi
zio nettamente positivo gli indirizzi che 
Tremelloni ha presentato, in materia di 
riordinamento degli uffici, di meccanizza
zione dei sistemi di accertamento, di ana
lisi dei tempi e dei costi di disbrigo del
le varie pratiche fiscali, di formazione 
dell'anagrafe fiscale. La macchina ammi
nistrativa fiscale è la prima cosa da rifor
mare ed è con soddisfazione che si pren
de atto del lavoro fatto, in questa ma
teria, nei mesi passati e di quello che ne
gli anni a venire Tremelloni preannun
cia. 

Vi è però un settore nel quale l'esposi
zione di Tremelloni suscita forti perples
sità: ed è quello della finanza locale. In 
questa materia, il piano di riforma tribu
taria prevede un gruppo di mutamenti 
drastici, destinati a ridurre a margini mol
to esigui l'autonomia delle finanze comu
nali. E' vero che l'autonomia fiscale non è 
concettualmente necessaria, perché un en
te locai~ sia autonomo: l'autonomia può 
svolgersi anche nel campo delle spese pub. 
bliche e delle pubbliche regolamenta· 
zioni. Ma una finanza comunale che fac
cia leva, per la gran parte, su contributi 
forniti dallo stato e su prelievi accertati 
ed effettuati dallo stato su base locale 
e poi assegnati ai comuni, appare difet
tosa in almeno due aspetti fondamentali: 
innanzitutto in quello dell'utilizzazione 
di tutte le energie valide e per il mi
gior accertamento dei tributi; inoltre in 
quello della relazione fra prelievo fisca· 
le e spesa pubblica, quale mezzo per 
dare alle scelte in materia di spesa una 
responsabilità ed una oculatezza che, 
diversamente, perdono. Quando poi agli 
enti locali si lasciano il gettito e la fa
coltà di fissare l'aliquota, ma non l'ac
certamento, si viene a creare un perico
loso diaframma fra politica delle ali
quote e politica degli accertamenti. 

Ma prima di esaminare i punti di dis
senso, vediamo in che consiste per le fi-

nanze locali il progetto Tremelloni: sop
pressione dell'imposta di famiglia senza 
partecipazione dei comuni all'accertamen
to dell'imposta personale statale unica, 
sostituzione delle attuali imposte comu
nali di consumo discriminate con una im
posta pressoché uniforme sulle vendite 
al minuto, sostituzione delle attuali so
vraimposte alla imposta fondiaria e fab
bricati e dell'attuale imposta sulle in
dustrie con una imposta unica ordinaria 
proporzionale sui redditi patrimonia
li, commisurata ai valori patrimoniali ed 
accertata dallo stato, con facoltà per gli 
enti locafi di fissare l'aliquota fra un 
massimo e un minimo; mutamento del
l'attuale imposta sugli incrementi di va
lore delle aree in una imposta sull'incre
mento di valore degli immobili ceduti 
dalle sole persone fisiche ed assegnazione 
dei compiti di accertamento per detta 
imposta allo stato. 

Sotto il profilo del gettito, la relazione 
Tremelloni assicura che si potranno pre
levare, con le tre nuove imposte, quei 
1679 miliardi che si prelevano oggi 
con l'imposta di famiglia, le sovrimposte 
e imposte reali comunali e le imposte 
comunali di consumo. Ciò - osserviamo 
noi - sarà possibile solo a condizione 
che la aliquota di imposta patrimoniale 
sia sufficientemente ampia da compen
sare non solo le aliquote fondiaria, sui 
fabbricati, sulle industrie che vengono as
sorbite, ma anche da compensare la per
dita del gettito di tutta l'imposta di fa
miglia. Infatti dalle imposte comunali 
di consumo, nel nuovo assetto, non si 
può pretendere un gettito maggiore di 
quello attualmente possibile perché l'ali
quota, secondo il programma ministe
riale, dovrebbe essere tenue (sebbene di
stribuita su di una ampia base) e perché 
l'esperienza passata dell'IGE in abbona
mento insegna che il prelievo sul detta
glio, nelle condizioni di commercio mol
to frazionato del nostro paese, è molto 
difficile. Si potrà risparmiare sulle spese 
di riscossione, che oggi intaccano le im
poste comunali di consumo in misura 
sproporzionata e a volte paradossale, ma 
non si potrà andare molto più in là. Né 
la nuova imposta sugli incrementi di 
valore degli immobili presenta una po
tenzialità di gettito sostanzialmente di
versa da quella dell'attuale imposta sul
le aree fabbricabili: se è vero che il nuo-
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vo tributo includerà anche gli incrementi 
di valore delle aree fabbricate, è altret
tanto vero che esso escluderà gli incre
menti realizzati dalle società di capitali, 
i quali verranno colpiti come profitti nor
mali di queste. 

Il gettito compensativo della perdita 
dell'imposta di famiglia, dunque, biso
gnerà conseguirlo con una congrua ali
quota di tassazione patrimoniale di quel
li che ora sono i titolari di redditi fon
diari, di fabbricati, nonché di ricchezza 
mobile categoria B (ossia i titolari di in
teressi su capitali mobiliari). Si tratta di 
un obbiettivo possibile in quanto in que
sta imposta affuirebbe l'attuale aliquota 
patrimoniale dell'imposta sulle società e 
l'attuale imposta di ricchezza mobile ca
tegoria A. Bisogna però tener conto che 
dato l'elevatissimo livello delle aliquote 
fondiaria e fabbricati attualmente esisten
ti, in questo settore la nuova imposta -
salvo che voglia abrogare le esecuzioni 
oggi esistenti - non potrà dare di più. 
Comunque, come ammette francamente 
la relazione Tremelloni, se il problema 
globale di sostituzione di un gettito com
plessivo potrà essere risolto, non è da 
pensare che lo stesso possa agevolmente 
accadere a livello dei singoli enti loca
li: vi saranno comuni avvantaggiati e 
comuni danneggiati. E' agevole, per 
esempio, osservare che la tassazione dei 
patrimoni delle società potrà rendere 
somme cospicue ai comuni ove le socie
tà sono concentrate, ma non agli altri. 
I comuni che sono « centri direzionali » 
potranno fare così la parte del leone. Vi 
sarà tutto un complesso fenomeno di 
raggiustamenti interni, che non può non 
destare forti preoccupazioni, dato lo sta· 
to già precario delle nostre finanze lo
cali. 

Ma il punto su cui ci sembra di dovere 
formulare le maggiori riserve è quello 
della quasi totale abolizione della auto
nomia fiscale dei comuni, che questo 
nuovo sistema comporta. La maggiore 
imposta autonoma delle finanze comu
nali, quella di famiglia, verrà abolita sen
za alcuna contropartita. Ora non si può 
negare che oggi questa imposta presen
ti notevoli difetti, sia per la ambiguità 
della definizione legislativa della base im
ponibile che consente di configurarla in 
t'.lnti modi diversi, sia per il modo sbri
gativo ed induttivo con cui molti accerta
menti sono fatti e sia per la fastidiosità 
della doppia trafila di accertamenti e pa
gamenti che la sua coesistenza con la 
complementare statale comporta. Però i 
comuni, nell'imposta di famiglia hanno 
rivelato spesso una notevole capacità di 
migliorare gli accertamenti, rispetto a 
quelli statali delle imposte dirette, inte-
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grando i dati che il fisco statale conosce 
con elementi raccolti su base locale:. Abo
lendo questa imposta, senza assegnare ai 
comuni alcun compito di cooperazione 
nello accertamento dell'imposta persona
le dello stato, si degrada la posizione fisca
le dei comuni e si indebolisce il fronte 
della lotta contro le evasioni in modo 
molto grave: e lo si indebolisce proprio 
in quel settore dei redditi personali (e 
dei redditi che emergono per un suntuo
so tenore di vita) che è così insufficien
temente colpito nel nostro sistema fiscale. 
Così si fanno dei passi indietro, anzi
ché dei passi avanti sulla via della pere
quazione tributaria. Gli enti locali ita
liani lasciano molto a desiderare. Ma 
qualcosa hanno dimostrato di sapere fa
re, nel campo dell'accertamento delle im
poste dirette. Anziché immaginare un 
congegno così complesso come la tassa
zione degli incrementi di valore dei fab
bricati (che coesisterebbe con il regime 
di esenzione dei fabbricati nuovi dal tri
buto sui redditi patrimoniali) il quale 
rischia di fare molto più fumo che fuo
co (e di alimentare sopratutto campagne 
di allarmismo economico}, appare ra
gionevole conservare ai comuni una quo
ta dell'imposta personale sul reddito uni
ficata e compiti di collaborazione allo 
accertamento di questa. Non pare nep
pure accettabile il principio di affidare 
allo stato l'accertamento delle imposte 
patrimoniali comunali. Nel campo dei 
patrimoni immobiliari, viceversa, è una 
naturale competenza tecnica dei comuni, 
i quali hanno compiti urbanistici ed edi
lizi che li predispongono alla attuazione 
di questi accertamenti. Comunque sia 
di ciò - in linea generale - il sistema 
di dare all'ente locale il gettito ma non 
l'accertamento appare assai pericoloso, 
soprattutto quando gli si assegna la scel
ta delle aliquote effettiva, fra un mini· 
mo e un massimo. Lo Stato non ha 
alcun incentivo all'accertamento, dato che 
l'imposta è assorbita dall'ente locale, e 
l'ente locale non ha alcuna possibilità di 
optare per aliquote minori ed accertamen
ti migliori, anziché per un sistema di esa
sperazione delle aliquote e di accertamen
ti scadenti. L'assegnazione allo stato del-
1' accertamento ed al comune della scelta 
dell'aliquota costituisce un incentivo ad 
accentuare quello che è uno dei difetti 
più grossi del nostro sistema fiscale at
tuale: l'avere aliquote che sono alte per
ché l'evasione è massiccia e che si reg
gono sul presupposto di quella, che la 
fanno persistere e che generano spere
quazioni e sfiducia del contribuente nel 
fisco. 

Quanto all'imposta sugli incrementi di 
valore, per essa i comuni non avrebbero 
più il diritto di accertamento che ora 

hanno per l'imposta sulle aree fabbrica
bili e non avrebbero nemmeno una scelta 
di aliquote: insomma non si tratterebbe 
di una imposta locale, ma di una impo
sta statale ripartita fra gli enti locali in 
base al gettito raccolto localmente. Anche 
qui bisogna chiedersi quale incentivo lo 
stato avrebbe ad un buon accertamento, 
dal momento che non parteciperebbe nep
pure in minima parte al gettito. Ed è un 
quesito che si deve porre con forza, dato 
che l'accertamento di una imposta su
gli incrementi di valore - soprattutto 
dei fabbricati - è particolarmente difficile 
presupponendo la determinazione sia del 
valore iniziale, come di quello finale, co
me delle spese incrementative e degli al
tri fattori di correzione, da detrarre dal· 
la differenza fra i due valori suddetti. 

L'unica area in cui ai comuni ver
rebbe conservata autonomia fiscale sarebbe 
quella delle imposte comunali di con
sumo, ove avrebbero sia il diritto all'ac· 
certamento e sia quello a scegliere le 
aliquote entro i massimi fissati dalla 
legge. Ma poiché le aliquote dovrebbero 
essere quasi uniformi, il margine di auto· 
nomia in questo campo sarebbe molto 
modesto. Il vero ambito di autonomia 
sarebbe in sede di accertamento. Si tratta 
di un ambito da non sottovalutare: in 
particolare considerando la delicatezza 
dei problemi dell'accertamento dell'im· 
posta sui commercianti al minuto. Ma 
confinare la responsabilità fiscale comu
nale a questo, appare troppo poco, per 
controbilanciare tutte le riduzioni di auto
nomia fiscale locale che si sono elencate 
in precedenza. Il comune avrebbe re
sponsabilità solo per una imposta indi
retta. Nulla nel nevralgico campo della 
tassazione diretta. 

A noi sembra che il punto critico del
la relazione Tremelloni sia, per quanto 
riguarda le finanze locali, quello del ten
tativo di cancellare ogni vestigia dell'im
posta di famiglia senza alcuna contro
partita per i comuni. La Commissione 
Nazionale per la Riforma Tributaria che 
concluse i suoi lavori durante il primo 
governo di centro-sinistra non aveva as
sunto una posizione unanime in questo 
senso. Alcuni suoi membri, come lo scri
vente, avevano sostenuto che, abolendo 
l'imposta di famiglia, bisognava chiama
re i comuni a collaborare all'accertamen
to della nuova imposta sul reddito uni
ficata. L'unanimità di consensi si era 
trovata solo sulla unificazione delle due 
imposte - quella di famiglia e la com
plementare - in una unica imposta per
sonale: non sulla cancellazione dei co
muni da questo settore. Ovviamente que
sto riferimento ha un valore limitato. E' 
ovvio che compete al Ministro delle Fi-
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nanze valutare la solu.:ionc che gli sem· 
bra più so<l<lislaccme. Di fronte ai pareri 
discordi e.li una Commisisonc, e.li cui egli 
mostra grane.le consi<lera.:ione, su e.li un 
certo punto, egli puù ben prdcrire la 
soluzione che innova maggiormente, ri· 
spetto all'altra, senza che si po:.sa dire 
che, co:.ì, egli ha deviato dallo spirito dci 
suggerimenti della Commisisone, 

Ma a noi preme la questione di SO· 

stanza. Se per l'imposta di famiglia si 
accogliesse la soluzione della unificazio
ne con l'imposta personale sul reddito 
dello stato e della collaborazione dci co
muni alla attività di accertamento, sa
rebbe anche logico assegnare ai comuni 
una quota del gettito della nuova impo
sta unificata: e inizialmente almeno si 
potrebbe assegnare ad essi precisamente 
quella parte che, per ogni classe di con
tribuenti, risulta dall'aliquota assorbita 
in quella statale. 

L'assegnazione ai comuni di una quo
ta della nuova imposta personale equi
valente alla imposta di famiglia perdu
ta e del connesso potere di accertamen
to avrebbe grossi vantaggi, perché: 

a) ridurrebbe al minimo quei muta
menti di gettito fra comune e comune 
che costituiscono un grosso problema, in 
presenza di finanze locali difficili da 
equilibrare e tanto varie e difficili da 
classificare, neU'attuazione della riforma 
tributaria; 

b) affiancherebbe allo stato i comuni 
nelle attività di accertamento dell'impo
sta personale, il che riuscirà particolar
mente utile soprattutto nella integrazio
~e dell'accertamento analitico con quello 
mdiziario e nello smascheramento di ele
menti analitici artefatti, che si possono 
controllare con la conoscenza della vita 
locale; e naturalmente ridurrà le possi
bilità di corruzione e di favoritismi poi
ché i due corpi fiscali - quello statale 
e quello comunale - si controlleranno 
a vicenda; 

e) darà ai comuni un campo di eser
cizio dell'autonomia e della responsabili
tà fiscale nel settore delle imposte dirette 
abbastanza ampio poich~ anche se essi 
avranno una funzione ausiliaria di ac
certamento, la eserciteranno su una sfe
ra di gettito maggiore di quella che ora 
li interessa nell'imposta di famiglia; 

d) manterrà quei fattori di collega
mento fra peso fiscale e spesa pubblica 
che servono per rafforzare il senso di 
responsabilità della spesa pubblica; 

e) ridurrà le necessità di contributi 
statali agli enti locali oppure permetterà 
d_i finanziare le regioni facendole partc
ci pare all'imposta patrimoniale locale di 
cui sopra. 

FRANCESCO FORTE 
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Salari, distribuzione, sisterna assistenziale 

• • Un circolo VIZIOSO 

DI GIULIO MAZZOCCHI 

N o:-< ::.oLO l'Italia, ma anche i suoi 
partner europei de\'ono ancora ri

solvere i problemi che stanno alla base 
di un;; politica dci rcddiu. L\el momento 
m cui gli stessi economisu marxisti di 
Luropa, riuniti a Roma per studiare le 
« tendenze del capitalismo europeo >, av
vertono che non è più possibile e contra
:.tare seriamente la politica dei redditi 
unicamente rinserrando le organizzazioni 
e.li classe nella lotta salariale >, è anche 
necessario però porsi di fronte a quella 
che è la realtà della quale si intende di
scutere. Meno teoria e maggiore appro
fondimento della realtà. 

Cominciamo con alcuni e.lati. Fatto 
uguale a 100 l'anno 1958, l'indice <lei 
prezzi all'ingrosso è rimasto 100 negli 
Stati Uniti a tutto il dicembre scorso ed 
è cresciuto di 3 punti nella RFT, di 19 
in Francia, di 11 in Italia. Per i prodotti 
agricoli (la base deU'alimcnuzione) è di
minuito a 89 negli USA, e cresciuto di 
10, di 20 e di 14 nei tre paesi europei. 
Per i prodotti industriali (si rifletta alla 
consistenza che hanno sulle esportazio
ni) nei quattro paesi si è passati a 102, 
105, 123, 112. Il riflesso sul costo della 
Yita è il seguente; l'indice generale dci 
prezzi al consumo negli USA è salito a 
108 (con un aumento perciò dì un punto 
l'anno), negli altri tre· paesi a 115, 
130, 127. 

Si pongono due domande: perché ne
gli USA i prezzi all'ingrosso sono rima
sti stabili e perché, sia pure con indici 
assai diversi, i prezzi al consumo sono 
cresciuti in tutti e quattro i paesi in que
stione? Innanzi tutto si può rispondere 
esaminando l'andamento della remunera· 
zione del lavoro Il suo indice è crc:sciu 
w per tutti e q iattro i paesi: negli USA 
di 21 punti m senza gravare sui preu.1 
all'ingrosso e gra\'andoli ben poco al con
sumo. In secondo luogo va detto che i 
profitti del capitale americano non sono di
minuiti (in caso contrario investimmti e 
borsa non avrebbero continuato a cre
scere). C'è il fatto invece che in USA si 
è compiuta una rivoluzione tecnologica. 
Ove si rifletta al fatto che essa, sia pure 
con tassi meno accelerati, è in corso an
che nella RFT, si ha la conferm<t che a 
consentire un aumento dei salari in una 
situazione di buona remunerazione dcl 
capitale e di sostanziale stabilità dei prez
zi è proprio l'automazione. 

• 'aturalmente l'automazione non è tut
to: essa intatti si applica nel momento 
della produzione e non {o non ancora) 
in '!ucllo della distribuzione: in questo 
~.cttore un accrescimento dei prezzi 
s1 nota anche negli USA .. Ma piu conte
nuto: intatti anche la distribuz10ne v1 è 
stata kntamente e rivoluzionata> e oggi 
ba luogo per metà tramite supcnm:rcat1 
e per metà tramite negozi che acquistano 
esclusivamente mediante e catene :i. asso
ciative. 

Le rivoluzioni nella produzione e 
nella <listribuzione consentono dunque 
oggi di mantenere stabili i prezzi al con
sumo e quindi stabile il potere d'acqui
sto dci salari. Se ne deduce che ogni au
mento salariale conseguito in una tale 
situa.:ione è un effettivo e reale aumento 
nel potere di acquisto dei salariati: cioè 
un mutamento della loro condizione so
ciale. Sono rivoluzioni che ovviamente 
hanno un costo: chi deve pagarlo? 

Qui e non altrove è tutto il nocciolo 
della politica dei salari. Teniamo fermi 
1 :.alari, si dice, e diamo all'industria la 
possibilità d1 nnnovarsi. Una simile tc:.i 
co111porta un ragionamento su due ore.li
ni di questioni: a) è realmente necessa
rio agire in tal modo (non ha più cioè 
la nostra industria un sufficiente margine 
di guadagno da consentire ..::ontcmpora
nt.amcnte d'effettuare il rinnovo tecnolo
gico e assieme da remunerare maggior 
mente il lavoro); b) nel caso che i sinda
cati dci lavoratori dei due settori - in
dustria e agricoltura - accettino lo 'stop' 
salariale che garanzia hanno poi di una 
stabilità, anzi, di un'inversione di ten
e.lenza dei prezzi al consumo, che V:!!g;1 

almeno a mantenere il livello actualc dcl 
potere d'acquisto? 

Elenchiamo i dati che illuminano la 
prima questione. L'indice dci salari lor
.;i nell'industria (base 1958 - 100) è sa
lito negli USA, come si è detto, a 121: 
era (per 11 mese di cui si dispone di dati 
per tutti i paesi m esame, il luglio scor
~) di 119, contro 167 nella RFT, 156 in 
Francia e 172 in Italia. Aumenti dunque 
sensibilissimi - in questi tre paesi eu
ropei - ma che non impediscono per 
nulla alla Repubblica di Bonn di con 
durre contemporaneamente un accentua. 
to rinnovo tecnologico. Visti più da vi· 
cino e tenendo a mente che si ragiona 
ora sui problemi italiani, i dati statistici 
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forniti testé d;1lla CEE indicano che il 
costo degli impiegati italiani è ormai su
periore a quello degli impiegati tedeschi 
e assai vicino :i quello dei francesi, men
tre il costo italiano degli operai è ancora 
lontano e dagli uni e <bgli ~1ltri. Ciò in 
media beninteso. 

Vi sono ormai seuori in cui l'operaio 
italiano costa quasi più che nel resto 
d'Europa: è il caso (anno 1963) del set
tore della lavorazione della gomma. Dal 
punto di vista della remunerazic,ne del 
capitale il fenomeno è certo impressio
nante: con i tassi d'aumento salariale an
cora in corso il costo del lavoro italiano 
è forse già quest'anno pari a quello del 
lavoro francese e assai prossimo r.ersino 
a quello tedesco. Ma per il prestatore di 
opera? Il costo del lavoro si compone in
fatti di due parti: salario diretto e oneri 
connessi. Prima d'osservare il divario esi
stente nei tre paesi fra il salario diretto 
percepito dal lavoratore e il costo del la
voro pagato dal capitale va premesso che 
le statistiche della CEE includono nel sa
lario diretto tutto ciò che sia stato dato 
direttamente al prestatore d'opera: tredi
cesime, premi vari, ore straordinarie e 
compensi per giorni di malattia. Una vo
ce quest'ultima che ha una sua inciden
za: l'Italia è infatti in testa, in Europa, 
nel numero degli infortuni ed è dunque 
evidentemente anche in testa nel numero 
di ore di lavoro retribuite ma non pre
state dai lavoratori. L'Italia. ancora, è in 
testa nel numero delle ore di lavoro 
straordinario prestate. 

Ciò detto (e ciò significa da una parte 
che a parità teorica di retribuzione il la
voratore italiano ha lavorato più ore, e 
dall'altra che il datore di lavoro ha paga
to più ore di quelle pagate in Francia e 
RFT) va subito aggiunto che il lavoratore 
italiano percepisce tuttora un salario as
sai minore dei suoi colleghi, tedeschi in 
primo luogo e poi anche francesi. Qual
che esempio (scegliamo in un settore as
sai congittnturale): nella e filatura e tes
situra della lana > gli operai tedesco, fran
cese e italiano percepiscono rispettivamen
te in salario diretto franchi belgi (per 
ora) 34,93-24,88-21,64, mentre il loro co
sto orario nella stessa moneta è (per lo 
industriale) rispettivamente pari a 47,29-
40,73-40,59. L'operaio laniero tedesco 
(che nel complesso costa appena un set
timo più di quello italiano) incassa dun
que quasi i tre quarti del suo costo in
dustriale, quello italiano appena la metà. 

Si sa poi in che modo la differenza 
fra salario e costo del lavoro giochi nei 
tre paesi: si sa cioè che gli oneri sociali 
pur essendo in Italia, in assoluto, i più 
alti d'Europa sono anche i meno produ
centi per il lavoratore. I vari tipi d'assi-
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stenza oltre che di livello inferiore agli 
altri paesi sono addirittura insufficienti. 
Qui sta dunque il detts ex machina di 
quello che è, ma solo apparrntrrnc:nte, il 
dramma della politica c.lt'i recidici iralia · 
na. Se cioè da una parte il larnratorc ita
liano ha diritto di continuare a chiedere 
quegli aumenti di salario che lo avvici
nino al confratello tedesco e lo portino al
meno al livello di quello francese e dalla 
altra l'industriale ha ormai le spalle con
tro un muro dei costi alto quasi quanto 
quello tedesco, nel mezzo vi è una vera 
e propria terra di nessuno (o per meglio 
dire in buona parte ormai pre<l.l degli 
Aliotta e dei Bonomi) che può ancora 
essere spartita fra le due parti. E spa ·tita 
contempomneamente. 

Vi è infatti, (prendendo a esempio la 
RFT), la possibilità di diminuire in Tt~1-
lia gli oneri sociali pagati dall'industria 
facendoli in parte convergere in aumen· 
ti salariali e vi è insieme la possibilità di 
migliorare notevolmente le prestazioni 
sociali d'origine contributiva. Basti Io 
esempio, ormai consueto a chi scrivt", dd
la spesa per i farmaci: in Inghilterra è, 
per una uguale popolazione, di duC'cento 
miliardi di lire, in Italia di novecento 
pagati in parti uguali dalle mutue, dagli 
ospedali e dai privati direttamente. 

Lo stesso vale per I' altro dei due 
problemi in esame: quello della certez
za che il potere d'acquisto dci salari sia 
comunque effettivamente mantenuto. 
Questo è il problema dei costi di distri
buzione ed è di competenza dcl Governo. 

Facciamo anche qui un esempio rife
rendoci ai dati sul nostro commercio este
ro comunicati i giorni scorsi dal
l'ISTAT. Alla voce e esportazione di scar
pe ~ troviamo l'ammontare sia in lire 
(48 miliardi circa) che in numero di 
paia (28 milioni); dividendo il primo 
per il secondo se ne ricava che abbiamo 
esportato scarpe al prezzo medio e.li lire 
1.650 il paio. Prezzo medio: ve ne sa· 
ranno da tremila e da ottocento. St' con
sideriamo i prezzi al minuto in Italia, 
il divario risulta pauroso, anche non de
riva sempre da un esorbitante guadagno 
dei negozianti. E' che le scarpe si espor
tano per contanti in giganteschi quanti· 
tativi, mentre si distribuiscono all'interno 
con pagamento alla \'endita. E' il rischio 
della e resa> alla fabbrica ed è l'immo
bilizzo del denaro per lunghi periodi che 
si fanno sentire sensibilmente nel detta
glio. A quel costo va poi aggiunto il 
valore delle spese generali sopportate da 
ogni singolo negozio. 

Il centro-sinistra era nato anche per 
risolvere questi problemi, che sono antichi 
e pregiudiziali. Le bozze di pian" nre-

sentate da Giolitti facevano riferimento 
a un:i nuova disciplina eh:: consentisse 
(con la lihcralizzazione delle licenze di 
commercio) il riaprirsi della concorrenza 
e l'ingrc~so dci supermercati. Il piano si 
lm."<>ecupa\·a anche di smtcncrc il detta
glio prevedendo facilitazioni al sorgere 
di catene di distribuzione tra le fonti del
la produzione e i singoli negozi. Chie
<lcv:i anzi l'istituzione di un Ente coope
rativo fra Stato, Enti locali e commer
cianti grossisti che desse avvio alla na
scita di queste e catene > che, negli USA, 
costituiscono appunto lo strumento che 
da un:i parte difende la remunerazione 
dcl prodotto all'origine e dall'altra man
tiene la stabilità dci costi al consumo 
favorendo il dettaglio. 

Se queste sono le premesse di un certo 
tipo di politica dci redditi, vi è da chie
dersi che cosa negli ultimi due anni sia 
stato fatto per attuarle. Attuarle significa 
dare al lavoro ciò che esso pregiudizial
mente chiede da anni, dare al capitale 
il respiro e l'incentivo per realizzare la 
rivoluzione tecnologica. Una politica dun
que <li e incontro fra le varie forze na· 
zionali della produzione >. Estesa anche 
alle forze europee aggredite da un ca
pitale, quale quello americano, che ha 
ormai la rivoluzione tecnologica per buo
na parte alle spalle. Non realizzarla 
tempestivamente (mentre accanto all'ag
gressione americana si profila quella del 
capicale tedesco già lanciato sulla via dcl 
rinnovo tecnologico) significa lasciare ri
proporre a breve il conflitto frontale tra 
te necessità di remunerazione del lavoro 
e <lei capitale. 

Tornare a uno scontro frontale - e 
quando per giunta la Carta costituzio
nale è ancora così largamente irrealizzata 
e il costume democratico ancora così poco 
radicato - potrà forse produrre benefici 
a qualche forza politica, ma sarà certo 
il fallimento del sindacato. La sveglia, 
in questo settore, sembra però che stia 
sonan<lo. Un esempio: sulla legge gover
nativa per la e giusta causa> si era aper
ta una polemica tra L'Avanti! e L'Unità, 
che la riteneva e arretrata , rispetto al
l'accordo sottoscritto fra sindacati padro
nali e operai, e incita,·a i propri miliunti 
a combatterla, quando la CGIL ne ha 
preso apertamente le difese. La ritiene 
insufficiente, ne chiede due sostanziali 
emendamenti, ma offre al Governo il 
suo pieno appoggio nella battaglia che 
la legge dovrà affrontare in Parlamento. 
E' solo un segno, forse il primo: ma 
per un governo che cerchi la strada giu
sta dovrebbe essere una indicazione ma
croscopica. 

GIVLIO MAZZOCCW 
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Nel feudo dell' on. Bonomi 

La capitale 
del feudo 

DI ER~ESTO ROSSI 

A 
coNcLus10:-in del mio lungo viaggio nel feudo bono
miano ho soggiornato per un mese nella sua capitale: 
la Confrc.lcraziom: nazionale: dei coltivatori diretti 

(Coldiretti): il periodo di un mese non è stato certo sufficiente 
per rendermi perfettamente conto di tutto quel che desideravo 
sapere sulla vita di questa grande metropoli; ma ho dovuto 
fare di necessità virtù perché avevo terminato i quattrini della 
borsa di studio Fulbright. In tutti i modi, credo di avere 
visitato tutte le sue pit1 notevoli istituzioni: il Museo della 
Federazione Nazionale Fascista Proprietari ed Affittuari Col
tivatori Diretti (progenitrice della Coldiretti); il Museo della 
Autarchia (dove sono religiosamente conservati i gloriosi cimeli 
delle mussoliniane e batt.Jglie del grano > ); l'Istituto per il 
Perfezionamento degli Organizzatori (che utilizza le espe
rienze del e fatidico ventennio> per insegnare come si fanno 
le elezioni e si manovrano le mas~e); la grandiosa Fabbrica 
di Aria Fritta per l'Alimentazione dell'Anticomunismo Visce
rale; la Scuola di Ingegneria per il Pompamento dalle Casse 
dello Stato (con corsi spccializzati per la falsificazione dei 
bilanci); l'Istituto Superiore per la Collaborazione con altri 
«Centri di Potere> (Chiesa, Parlamento, D.C., governo, buro
crazia ministeriale, grandi monopoli, stampa, Federconsorzi). 

Lo sviluppo della «honomiana» 

Durante l'ultimo ventennio, la capitale del feudo - che 
viene da tutti chiamata la e bonomiana >, perché fin dal 1944, 
anno della sua fondazione, è sempre stata governata dal suo 
conducator, Paolo Bonomi - ha avuto uno sviluppo mag
giore di quello delle altre metropoli europee. Nel 1944 aveva 
349 sezioni locali, 70.925 famiglie associate e rappresentava 
106.388 unità lavorative; nel 1947 - quando ancora la De
mocrazia Cristiana non si era impadronita della Federconsorzi 
con i metodi camorristici che ho ricordato in appendice ad 
un libro u~ito nel 1963 1 - aveva 5.474 sezioni locali, 618.461 
famiglie associate, e rappresentava 1.020.460 unità lavorative; 
nel 1964 aveva 14.416 sezioni locali, 1.891.730 famiglie asso
ciate, e rappresent:iva 3.683.823 unità lavorative 2 • Si può 
dire che la e bonomi:ina > copre ormai interamente il settore 
dei coltivatori diretti (cioè degli agricoltori che coltivano un 
fondo di loro proprietà o di proprietà altrui col lavoro preva
lentemente proprio e di persone della loro famiglia), i quali 
costituiscono la massa più forte ed omogenea della popolazione 
rurale italiana e coltivano la metà circa dell'intera superficie 
lavorabile nel territorio della repubblica italiana 8 • 

Lo stato maggiore della Coldiretti risiede nel palazzo Ro
spigliosi (in via XXIV Maggio 43), dove risiedono anche le 
direzioni delle organizzazioni aderenti: la Federazione Nazio
nale Affittuari e Conduttori e la Federazione Piccoli Pro
prietari della Riforma, presiedute pure dall'on. Bonomi; la 
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Federazione Nazionale Coloni e Mezzadri, la Federazione 
Nazionale Pastori e la Federazione Italiana Periti Agrari 
(F.I.P.A.). Nel medesimo palazzo si trova la direzione della 
Federazione Italiana dei Clubs 3 P., che ha organizzato 2.450 
circoli giovanili, con 44.000 iscritti; dell'Istituto Nazionale per 
l'Istruzione Professionale Agricola (I.N.I.P.A.}, che ottiene in 
esclusiva i sussidi governativi per l'organizzazione dei corsi 
professionali; l'Ente di Patronato e di Assistenza per i Colti
vatori Agricoli (E.P.A.C.A.), che ha 484 uffici di zona, 11.030 
corrispondenti, 448 impiegati, 446 medici e 138 avvocati con
venzionati (persone tutte di cui la Coldiretti paga le presta
zioni con la percentuale che ha diritto di riscuotere su ogni 
pratica svolta). 

Sono inoltre aderenti alla Coldiretti l'Associazione ~azio
nale Bieticoltori (A.N.B.), l'Associazione Italiana Allevatori 
(A.I.A.), l'Unione Tabacchicoltori Italiani (U.T.T.}, l'Associa
zione ~azionale Ovicoltori, l'Associazione Nazionale dei Con
sorzi della Ortoflorofrutticoltura. 

Altre associ:izion1, istituti ed enti - la Federconsorzi. l'Ente 
Nazionale Risi, il Consorzio Nazionale Canapa, la Utenti 
Macchine Agricole (U.M.A.), il Fondo Assicurazione tra gli 
Agricoltori (F.A.T.A.), la Confederazione dell'Agricoltura 
ecc. - sono completamente controllati dalla « bonomiana >, 
anche se nell'Annuario Parlamentare non risultano ad essa 
aderenti. 

La e cassa di risonanza > della Coldiretti è costituita da 
una rete di organi di scampa che raggiunge una tiratura 
mensile di circa due milioni e mezzo di copie; oltre all'organo 
ufficiale, li Coltit•atore - che esce in più edizioni, una nazio
nale e parecchie provinciali, tirando ogni settimana circa 
100.000 copie - pubblica il mensile a rotocalco Il Coltivatore 
Italiano (500.000 copie), il settimanale Il coltivatore diretto, 
due quindicinali a rotocalco, Gioventù nei campi e Donne 
rurali, il bimestrale La protezione sociale, il Bollettino d'in
formazione e molti altri fogli. La Coldiretti affigge centinaia 
di migli:iia di e giornali murali >, trasmette tutto quello che 
\'uole attraverso la RAI e la televisione, ed ha a sua completa 
disposizione la stampa della Federconsorzi: il Giornale di 
agricoltura (settimanale), l'Italia agricola (mensile) l'Agri
Forum (bimestrale), il Notiziario (quotidiano a ciclostile). 

Anche il Corriere della Sera, la Stampa e gli altri giornali 
pseudo-liberali - che continuamente levano le più alte strida 
contro la corruzione e la inefficienza della nostra classe poli
tica e della nostra burocrazia e contro qualsiasi forma di inter
vento dello Stato nella vita economica - non trovano niente 
da ridire su tutti i servizi pubblici (che comportano la gestione 
di centinaia di mili:irdi dello Stato}, affidati alla Coldiretti 
e alla Federconsorzi, organizzazioni private, sottratte ad ogni 
pubblico controllo; non informano mai i loro lettori sulle 
pastette e le pratiche camorristiche con le quali vengono fatte 
le elezioni nel feudo bonomiano; nascondono accuratamente le 
più scand:ilose operazioni predatorie che danno all'on. Bo
nomi i mezzi per finanziare generosamente la D.C., il M.S.J. 
e il P.D.I.U.~f.. per mandare in Parlamento i suoi fedeli 
seguaci e per comprare l'appoggio della stampa e indipenden
te> e la complicità dei più alti papaveri del ministero dell'agri-

1 F.a,1-.:.To Ro.-.s1, Pn:ao UcoL1s1, LEOPOLDO P1ccAP.01, La Feder<On· 
soni, Fdtrinclli Editore, Milano. 

2 Confederazione Nazionale dci Coltivatori Diretti, XXIX Congrcuo 
Nazionale, Relattonl' del presidente Paolo Bonomi (Roma, 28-29-30 aprile 
1963) in tre volumi; parte generale, pp. 5-6 e 7. 

3 Cfr. Emitlopedia Atraria Italiana, Ramo Editoriale degli Agricol· 
tori, Roma. Dall'Ann11ario di statistica agraria • 1963, dell'Istituto Centrale 
di Stati,tica, ri\ulta che, $Ccondo il censimento dcl 15 aprile 1961, le 
aziende a e conduzione diretta> coprono 13.217.604 ettari, su un totale 
di 26.571.898 cnari coltivati in Italia. 
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coltura e del ministero <lei lavoro. Il .\feuaggero, il Giornale 
d'Italia, e gli altri giornali della destra economica più spu<lo
rali, vanno anche molto più in là: arrivano fino a riportare 
con grandissimo risalto tutti gli sproloqui e le corbellerie 
Jell'on. Bonomi come fosse il salvatore dell'economia agricola 
nazionale ed a presentarlo all'opinione pubblica quale valoroso 
paladino della civiltà cristiana. 

Notava Giuseppe Giusti nel Gingillino: 

Un gran proverbio, 
caro al Potere, 
<lice che l'essere 
~ta nell'avere. 

Ministro effettivo e ministro di complemento 

Negli ambienti agricoli, ormai da più <li un decennio, tutli 
ripetono che in Italia abbiamo due ministri dell'Agricoltura: 
uno effettivo, !'on. Bonomi, ed uno di complemento, il mini· 
stro transitoriamente in carica. Questa non è una boutade: è 
la pura verità. 

In un interessantissimo libro pubblicato nel 1964 ~ La Pa· 
lomhara ha preso in attento esame i tre maggiori «gruppi di 
pressione> esistenti nel nostro Paese - la Confindustria, la 
A7.ione Cattolic.'l e !:i Coldiretti - sulla base di sue accurate 
ricerche e di un gran numero di interviste che è riuscito a 
ottenere da uomini politici, da alti burocrati, da grandi indu· 
miali e da studiosi delle più diverse tendenze. 

Parlando del sontuoso quartiere generale della « bono 
miana >, per prima cosa egli ha osservato che si tratta di una 
sede molto ben custodita: per arrivare a parlare con qualsiasi 
dirigente della Confederazione dovè attendere che fosse com
pletata una « scheda di controllo> sul suo conto, frutto di 
una lunga inchiesta che si estese anche alla ambasciata ame 
ricana, per accertare il lealismo delle sue idee politiche. 

Gli uffici centrali della Coldiretti sono descritti dal socio
logo americano come tante direzioni di un vero ministero, molto 
hen rifornite di personale: divisioni per gli affari generali 
e organiz7.ativi; per l'assistenza fiscale; per l'assistenza econo
mica; per l'assisten7~1 legale e legislativa; per gli affari sinda· 
cali: per la stampa e la propaganda, per i consiglieri eccle
~iastici. T utte queste attività richiedono 110 professionisti, non 
contando gli impiegati d'ordine, le segretarie, gli uscieri e 
l'altro personale subalterno. 

« T~1 C''i<tenza di un ufficio cccle,ia<tico che- ha h 'upen·1\lone dd 
laHiro di 273 con1ic:lieri cccksia,tici, dimo<tra il forte legame che av\'inrC' 
la C'.onfrocrazione alla Chirsa cattolica. Qu1ntunquc le sezioni tldb 
organinazione non ahbiano l'ohbfo:o di insediare clC'i sacerdoti, i 'esco'i 
li nominano in ri,pO'ta ail ogni loro richiesta. S«on.lo quanto mi ha 
cimo uno <lei dirigC'nti della (',oldirctti. i mn<ir:li<"ri ccclC'<Ìa<tici <ono ncccs-
5!lri per 'C'guire i p•ohlcmi spirituali degli a«n<·iati e per icarantire ch'essi 
\engano c•lurati ai \'eri \'alori religiosi•· (pai;r. 239) 

La Coldiretti - conferma La Palombara - ha numerosi 
r;1pprescntanti in tutti gli organi direttivi della D.C. ed in 
tutti gli organi governativi. a qualsiasi livello. 1\Jd 1958, 23.000 

suoi aderenti facevano parte dei consigli comunali: erano 
tutti quanti iscritti anche alla Democrazia Cristiana e rappre· 
scnt:\\"ano una elevata quota del totale di 53.000 consi1dicri 
comunali democristiani. In più 37 deputati erano identificati 
quali fraàers comunali e provinciali della Con fcdernione ccl 
:1lrm-no altri 13 erano intimamente legati alla Coldiretti e 
membri del suo gruppo parlamentare. 

e Se uno dov~se dare una più ampia definizione di qu~to gruppo. 
11lmeno 66 deputali clovrC'hbcro essere at.trihuiti alla C',onfedC'ra7'ionC'. Quan· 
do poi ai deputati <i aqc:iunir.a una quarantin:i di senatori. il totale 1ld 
contingente lcgi<lnti\'o ddla Coldiretti arriva a <uper1rc il centinaio,_ 

I 100 parlamentari della Coldiret.ti, i <uni 23.000 consiglieri comun;1li, 

i più che 200.000 aui"i'ti \'Olontari di cui <li,pone per le campagne 
clcuorali non possono certo essere ignorati né dalla D.C. né dal Parla· 
mento. Non wltanto llonomi porta i \'Oti, ma i •uoi ~guaci sono accu· 
raramente indottnnati cd istruiti su come devono dare i \'Oti di prefe
renza. Quali aperti oppositori non wltanto dcl comunismo ma anche dcl 
•oc;ialismo ìn ogni loro manife,tazione, la Confederazione ha l'appoggio 

dcl Vaticano. Tutti coloro che, dentro la D.C., sarebbero di•po,ti a soste· 
nere riforme 'ociali ccl economiche \U larga ~cala, la cooperazione col 
P.S.I. e la e'tcn1ìonc <lei controllo del partito sopra i gruppi che lo 
costituiscono, trovano in Bonomi un formidabile oppositore, che, <econ<lo 
quanto mi diceva uno dci suoi luogotenenti, preferisce " 'tendere la 
mano ai monarchici e ai nco-fasci<li della dcnra piuttosto che a chiunque 
faccia parte <lellc fozioni politiche della sinhtra" •· (pagg. 245-246) 

Autogoverno dei coltivatori 

Quelle che a me sembra non siano state messe sufficiente· 
mente in luce nell'ottimo libro cli La Palombara sono le 
caratteristiche oligarchiche, autoritarie della organizzazione 
bonomiana, e le vere ragioni del suo rapidissimo fantastico 
successo. 

Come poco o nulla capivano della struttura organizzati va 
delle corporazioni quegli studiosi stranieri che - fuorviati 
dalla propaganda fascista - si limitavano a rilevare l'abolizione 
del diritto di sciopero, la iscrizione obbligatoria dei lavoratori 
nei sindacati, la validità erga omnes dci contratti da essi con· 
elusi e le funzioni della magistratura del lavoro, ma dimenti
cavano di prendere in esame il metodo col quale venivano 
scelti i dirigenti (nominati tutti quanti direttamente o indiret· 
tamente dal governo, invece di essere eletti dalla massa degli 
iscritti), così capiscono poco o niente della stru ttura della 
organizzazione bonomiana coloro che oggi trascurano di mettere 
in rilievo il fatto che tutti i direttori delle sue sezioni periferiche 
sono nominati dal e conducator > e dai suoi più immediati 
colla bora tori. 

Nel migliore studio che ho letto sull'argomento•, Giuseppe 
Ciranna ha molto bene esposto quali sono le conseguenze della 
applicazione di questo metodo nel feudo honomiano. Dopo 
aver ricordato che, fin dal primo congresso della Coldiretti, 
]'on. Bonomi affermò il carattere totalitario dell'organizza. 
zione, ribadendo il diritto che la Confederazione si riservava 
di scegliere i direttori provinciali, Ciranna scrive: 

4 JosEPH LA PAl.OMBA&A, lnurest Groups in ltalian Politics, l'rinccton 
Univmity Pms 1964, pp. 238-239. 

~ Il numero dcl 10 maggio 1963 di Incontri con gli agricoltori (pcrio· 
dico edito dalla Fcrtilmacchine, ~litamente molto bene informato) ci <l~ 
delle cifre superiori a quelle portate da La Palombara. affermando che, 
nella terza legislatura, si tro\'avano a Mont.ccitorio 39 dirigenti e <19 
e amici> della Col,liretti, cd a Palazw Madama 3 dirigenti e <! I e amici • 
della Coldirctti; in compie<~ l'on. Ronomi potcYa, perciò. contare su 
88 voti <icuri alla C,mera e su 44 al Senato: in totale, <ul voto di 
132 parlamentari. Secondo la medesima fonte, nelle ultime dc,.ioni poli· 
tiche (del giugno 1963) i dirigenti della Cold iretti hanno perduto 9 
<cggi a Montecitorio cd 11 i suoi «amici•· mentre hanno mantenuto 
le loro po<izioni a 'Palazzo Madama; in con<cgucnza, la Coldirt"tti può 
ancora di<porrc di 68 voti alla Camera e di 44 al Senato: un totale di 
I 12 voti. Questi parlamentari sono quasi tutti di un livello intellettuale e 
morale molto inferiore alla media: devono tutto all'on Bonomi, e scom
parirebbero immediatamente dalla $CCna politica <e non <i adatt:i5-<cro a 
far numero nelle commi<<ioni in cui \'Cngono approvati i proV\ cdimenti 
che interes<ano la Coldiretti, ubbidendo <cnza discutere agli ordini <lei 
cond 11cator. 
! In una dichiarazione politica fatta alla fine dcl suo di<cor•o inau· 
i.:urale al XIX Congrcsro Nazionale <lclla Coldiretti (28 aprile 1965), 
l'on. Bonomi h:i preci<ato che oltre 22.000 i<critti alla <Ul organina· 
zione rono <tati eletti nei consigli comunali e provinciali, etl h:i detto 
che oltre 120.000 coltivatori diretti e ammini<tr:rno • le mutue comunali. 
(Ho gù spiegato. in un mio precedente articolo, in qtL1lc modo e con 
quale indipen<len7.a le amministrano). 

8 Un •gruppo di pressione•: la Con/ederazionC' Nazionale Colt1-
1·atori Diretti, <Ul fa$Cicolo del gennaio 11)58 della riYista Nord e Sud, 
a pag. 23. 
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« I.a figura dcl direttore, quasi sempre un cx ~indacalista fa~i,ta, 

wn i suoi contorni burocratici, verrà d'ora in poi a 50,tituirc nelle Fede· 
razioni provinciali una dirrzionc dall'alto alla volontà degli organin.a· 
ti, con c,·idcntc mortifica1ionc delle funzioni e dci diritti dci comitati 
e5J>reMi d.illa categoria, che diverranno ~mprc più semplicemente dc· 
curativi:.. 

Nella stessa pagina, il medesimo autore, in una nota, 
aggiunge: 

« Accanto al direttore prm inciale, una parte dì rilievo nella vita della 
C'..onfcdcrazionc: spett.i ai ddcE!ati confederali, cioè ai funzionari inviati 
in quelle Federazioni che non si conformano alle direttive dcl centro i.. 

Come ho già detto nei miei precedenti articoli sull'Astro
labio, lo stesso metodo viene applicato anche per l'ammini
strazione dei Consorzi agrari, delle Casse mutue, delle sezioni 
dell'UMA e di tutte le altre provincie dcl feudo bonomiano. 

Ancor più che nel sistema elettorale, che mette fuori gioco 
le minoranze, e nelle pastette di tutti i generi con le quali 
wno cucinate le elezioni, il sopradetto metodo spiega le stre
pitose vittorie comeguite dall'on. Bonomi, anche nelle zone 
rurali in cui il partito comunista e il partito socialista otten
gono abitualmente la maggioranza assoluta nelle elezioni poli
tiche, e spiega come l'on. Bonomi possa dominare su tutto 
il suo gruppo quale aswluto padrone 7 • 

Le pubbliche manifestazioni che mettono ogni anno mag
giormente in evidenza il carattere antidemocratico del gover
no del gruppo sono i e congressi> della Coldiretti, in cui 
pronunciano discorsi-fiume soltanto il presidente del consiglio, 
il ministro dell'agricoltura, il segretario della D.C., l'on. Ro
nomi ed i suoi più fedeli seguaci. Nessuno si azzarda mai a 
~ollevare la più piccola critica all'operato dcl conducator. T utti 
questi congressi si concludono con una Sp<'ttacolare adunata 
OCeanica, di pretto stile fascista, nello stadio di Domiziano, sul 
Palatino, alla quale assistono quasi tutti i ministri democri
~tiani; in una analoga adunata in piazza San Pietro o nella 
ha~ilica vaticana o nel cortile di San Damasco per ascoltare 
una allocuzione del papa ed in una sua successiva udienza 
privata in cui Sua Santità riceve il e filiale omaggio> dci 
dirigenti della Coldiretti e della Federcon~orzi, si congratula 
vi\'amentc con loro per le opere di bene che, seguendo l'in
segnamento della Chiesa. compiono nell'interesse del popolo 
italiano e impartisce ad essi una particolare benedizi"'lC. 

Un «pezzo da 90» 

Mi riprometto di wffermarmi, in un prossimo articolo, 
su quelle che a mc sembrano le vere ragioni dell'eccezionale 
sviluppo della e bonomiana >. Ora qui voglio solo aggiungere 
poche parole per confutare La Palombara, che ha attribuito 
il merito di tale sviluppo alla e personalità carismatica > del
l'on. Bonomi, al fatto che la sua organizzazione fornisce ai 
coltivatori molti beni e servizi dei quali hanno bisogno, ed ai 
prov\'cdimenti legislati\'i che egli è riuscito ad ottenere a loro 
vantaggio. 

A mio sommesso parere le qualità demiurgiche dell'on. 
Ronomi sono press'a poco le stesse che fanno attribuire la 
qualifica di e pezzi da 90 > ai capoccioni dell'Onorata Società. 
La sua straordinaria e disinvoltura > gli ha consentito, imme
diatamente dopo la Liberazione, di rivendicare le benemerenze 
di partigiano (di cui nessuno aveva mai prima sentito parlare 8) 

nello stesso tempo in cui assumeva come suoi diretti collaho
r:itori i più compromessi gerarchi del sindacalismo fascista; di 
iscriversi come agricoltore in un comorzio provinciale e di 
divenire poi presidente della Federconsorzi senza mai aver 
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posseduto né coltivato il più piccolo pezzetto di terreno; di 
abbandonare le teorie liberistiche più estreme (da lui affer
mate negli interrogatori del 1946 davanti alla Commissione 
economica del ministero della Costituente) per divenire strenuo 
fautore della politica autarchica e dei e prezzi di sostegno>; 
di propagandare, come forme di autogoverno dei coltivatori, 
le organizzazioni di marca «squisitamente corporativa>, da 
lui controllate, e di ottenerne l'incondizionato avallo dalle 
superiori gerarchie ecclesiastiche. 

D'altra parte i servizi che !'on. Bonomi ha dato agli 
agricoltori sono stati quasi tutti pagati con i quattrini dello 
Stato, perché i governi democristiani si sono sempre valsi dci 
canali della Coldiretti (Federconsorzi, Casse mutue, Ente Risi, 
AMB, UMA, INIPA, EPACA, FATA, ecc.) per gli ammassi, 
le importazioni dei generi alimentari, il credito di favore, le 
assicurazioni sociali, i sussidi agli investimenti agricoli, i premi 
alle esportazioni, le agernlazioni tributarie, la istruzione profes
sionale, i corsi di addestramento per i disoccupati, i cantieri 
di lavoro, l'assistenza medico-legale, ecc., al fine di consentire 
all'on. Bonomi di disporre, a suo gradimento, di diccine di 
miliardi di pubblico denaro, e per spingere a diventare suoi 
sudditi tutti gli agricoltori che non volevano rinunciare alle 
provvidenze disposte in loro favore dalle leggi. 

Va infine osservato che quasi tutti i provvedimenti che 
l'on. Bonomi è riuscito a ottenere dal Parlamento (legge stral
cio della riform:i fondiaria, fondo di rotazione, piano verde, 
assicurazione malattie, riduzioni di imposte, ecc.) sono diretti 
ad accrescere la potenza finanziaria e organizzativa della e bo
norniana >, più che ad avvantaggiare gli agricoltori cd a far 
progredire l'agricoltura nazionale. La protezione del grnno, ad 
esempio, che è il cavallo di battaglia dell'on. Bonomi, ha 
costituito e costituisce una fortissima remora al progresso della 
nostra economia agraria perché, tenendo il prezzo di questo 
prodotto fondamentale ad un livello doppio del livello al quale 
potremmo acquistarlo dall'estero, è <li venuta - secondo il 
giudizio dci nostri migliori economisti rurali - il principale 
ostacolo all'incremento del patrimonio zootecnico cd alla espan
sione delle colture, che, nel particolare ambiente agricolo ita
liano, riuscirebbero naturalmente le più redditizie. 

ERNESTO ROSSI 

7 Per avere un'idea dcl grado al quale arriva la spudorate1:m della 
oli~rchia bonomiana basta leggere l'ultimo comunicato della Coldiretti, 
comparso in neretto \U due colonne nel Messaggero dell' l I luqlio u.s. 
Dopo aver <ottolineato l'importanza dell'ordine dcl giorno, pre<cntato alla 
Camera dai Deputati della Coldiretti e<I accettato dal ministro dell'agri
coltura. per a•sicurarc una rappr~ntanza prevalente ai produttori agri· 
coli nei costituendi Enti di •viluppo, il comunicato afferma che tale 
raop·i:$Cn!ann e ri•po:-idc all'i •2n7a •'emocr3tKa clell:iutn-gm·erno, al 
riparo dci rischi di un eccessivo patcrnali<mo ,., e co'ltitui-.cc e la mag
!'iore garnnzil per impedire che, nono<tantc tutte le diretti,•e in «"n<o 
oppo<to, gli F.nri si tra<formino di fatto in strumenti r.on di progresso 
per l'agricoltur:i, ma in organismi pronti a servire esclmivamrnte inte· 
rcs<i politici di parte i.. 

Oa che pulpito 'i<nc la nrt'f!ica! Tali fa•c< di bron7o non temono 
il confronto neppure con quelle che, durante i primi anni dcl « rrgime •· 
mo,travano i gerarchi fa-.ci<ti davanti alle a5.<cmblcc dell'Ufficio Inttrna· 
zionalc dd La\Oro (a Ginena). quan<lo ~mtencvano che i •indacati 
l(Ui<lati dall'on. Rouoni erano delle organizzazioni perfettamente demo· 
cratiche. 

Nella <itua1ione che oggi e~i<tc nelle campagne italiane in con<c· 
gucnza della politica della Coldirctti e dei governi suoi complici, la 
e democratizzazione,. degli Enti di sviluppo (come già la democratizza· 
7;one della Fo krcnn oorzi e dclb Fcdt•rn11rtul') non potrebbe 't'rvire ad 
altro rhe atl ~tend cl't' .:11 a raffwnrc il potere fowla1e dcll'on. 1'onomi. 

8 Le bcnemercnzc « partigiane,. dcli' on. Tlonomi che <i ricordano <0· 

no quelle di cui parla Vincenzo Ca\·allaro ìn Corti in poltrona (Roma, 
1953. pp. 103, 117-118), riguardanti i prcle\·amcnti di materie prime d i 
E!rande valore dallo 'tabilimento Rombrini Parodi, di Colleferro( rr~so il 
quale Bonomi era impiegato), e la loro vendita in borsa nera :inchc <lopo 
la liberazione di Roma da parte degli Alleati. 
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La scuo]a vista 
da un maestro 

L'ultimo libro di Augusto Monti · che è 
anche il narratore preferito mio e di quanti 
r estiamo impenetrabili alla letteratura moder· 
na - è una preziosa testimonianza sulla scuola 
italiana dei primi decenni del secolo e una 
acuta analisi della piccola borghesia italiana. 

DI ARTURO CARLO JEMOLO 

D ELLA cR1s1 della scuola media italiana si è già fatto 
( ( un gran discutere ... qtu:stion di soldi, dicono gli uni, 

question di riforme, dicono gli altri, questione di 
uomini, pensano gli uni e gli altri, ma non osano dichiarare 
il loro sentimento: qucstion di uomini, penso anch'io e lo 
dico forte e francamente>. Cos1 scriveva Augusto Monti cin
quantadue anni or sono, e ripubblica ora quel suo articolo in 
appendice al volume I miei conti con la scuola (cronaca scola
stica italiana del secolo XX), (Einaudi, 1965). 

Questione di uomini; cd ora scrive: e in fatto di scuola, 
la differenza non è fra scuola 'formativa', cd 'informativa', 
fra scuola che educa e scuola che istruisce, nè fra scuola 'disin
teressata' e scuola 'interessata'; ma fra scuola fatta bene e 
scuola fatta male>. 

Cinquantadue anni fa Monti non esitava, anche a rischio 
di passare per antidemocratico, di augurarsi una scuola media 
che fosse frequentata da insegnanti di vecchio tipo, che cre
dessero nella cultura umanistica. e da allievi, che aspirassero a 
quella cultura, desiderassero vederla coltivata; altri tipi di scuole 
per chi non si proponeva se non fini pratici. 

Oggi invece scrive: e nel periodo in cui viviamo la società 
alla quale apparteniamo - cioè la civiltà e occidentale> avviata 
a divenir e mondiale> - assiste alla comparsa sulla ribalta po
litico-sociale del novissimo tipo d'umanità, quello che a tutta 
prima si chiamò e il proletario>, poi più affabilmente «il la
voratore >, che adesso altri preferisce chiamare e il produttore >, 
e che io lascio chiamar come ognun vuole purché mi si consenta 
che esso è il tipo dell'uomo che, vivendo per il lavoro. deve 
viver del suo lavoro ... ieri la scuola è stata del citoyen mem
bro tipico della classe dominante ... la scuola umanistica della 
Controriforma adattata allo scientificisco della età industriale; 
da oggi in avanti è giusto, è naturale - è fatale - che la 
stessa scuola badi a formare l'elemento fondamentale di una 
societ~ e fondata sul lavoro>, l'ape operaia del grande alveare 
che, piaccia o non piaccia, è ormai la società alla quale. piaccia 
o non piaccia, apparteniamo anche noi. Della quale scuola il 
centro... ha da essere la scuola elementare. prolungata... fino 
al quattordicesimo anno di et~: non due scuole, una primaria 
dai sci a~li undici, l'altra media o secondaria dagli undici ai 
quattordici, ma ripeto una 5cuola veramente unica di otto an
ni ... dalla quale il futuro e operaio> o e produttore>, o e pro
letario >, o e lavoratore> ... esca munito di quella complessiva 
preparazione che la civiltà odierna ha bisogno per vivere, cioè 
per far vivere, e il meglio possibile, i suoi membri. - ... po
nendo al centro dcl nostro novissimo edificio scolastico codesta 
e scuola dell'obbligo>, poniamo al centro la figura del maestro, 
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e lo scopo fondamentale della scuola secondaria è la formazione 
dcl maestro di questa scuola d'obbligo>. 

Superati gli ottanta anni di età, Monti si rivolge ai suoi 
ricordi scolastici, da quelli di allievo di I. ginnasio, intorno al 
1890, a quelli di universitario tra il 1898 ed il 1902, e poi anni 
ed anni d'insegnamento, in Sardegna, in Calabria, in Valtellina, 
poi nella sua Torino, fino a che il fascismo non gli apre le 
porte dcl carcere. 

Oltre la scuola, un 'analisi della piccola borghesia italiana, 
che affolla dei suoi figli i ginnasi cd i licei; ed emergono dalla 
massa tipi vivi, il ragazzo di Chieri che polemizza contro la 
monarchia e la parte che le si dà nella unificazione italiana, il 
sardo il cui padre è stato assassinato da una famiglia rivale, 
e ncll'intcrcs~e della propria vuole la posizione sicura, diviene 
magistrato, pezzo grosso al Ministero, e, sempre ortodosso, se
gue la repubblica di Salò. Emergono tipi di colleghi, i profes
sori di una generazione: che neppure pensava si potesse non 
abitare nella sede del proprio ufficio, e dove non erano rari 
gli stravaganti che tanto più si affezionavano ad una regione 
quanto più questa era povera e selvaggia, ed insegnanti di fa. 
miglia non povera ama\'ano trascorrere la loro vita in piccole 
sedi, confortandosi con l'acquisto di libri o di strumenti mu
sicali, con qualche viaggio estivo in lontane contrade. Passano 
i grandi artefici dcl rinnovamento del Mezzogiorno, Salvemini, 
Zanotti Bianco, Lombardo Radice; quelli che si consideravano 
i professori socialisti, intorno al 1910, Umberto Cosmo e Zino 
Zini; le figure della lotta antifascista, Gobetti, Ginzburg, Massi
mo Mila, Renzo Giua, Emanuele Artom, Franco Antonicclli, 
Valdo Fusi, Felice Balbo. Compare Cesare Pavese, con tratti 
nuovi, patetici, indimenticabili: quel tarlo dcll'odium vitae por
tato a lungo in ~è. che il successo non potè distruggere. 

Bellissime le p:iginc sul liceo d'Azeglio a Torino nc~li anni 
tra il '25 cd il '30: la solidarietà della intelligenza, delle rette 
coçcicnzc, di quanti rifiutano di sacrificare gli occhi, cioè il 
discernimento, di fronte alla meteora saliente dcl fascismo, gli 
incaricati che prendono il posto dci professori epurati e ne con
tinuano l'opera, quanti vengono dal di fuori, o da famiglie 
fasciste, e lì si formano al culto della libertà. 

Grande liceo dev'essere stato quello, perpetua discussione 
tra professori cd allievi, che continua ancora tra il maestro ora 
ottantaquattrenne e l'antico allievo Enzo Monfc:rini: che ha 
ispirato costantemente un personaggio di Pavese, che insegna 
qui a Roma, cd ha già una figlia dottissima. Se l'Italia avesse 
avuto cento licci d'Azeglio in quegli anni ... 

Il libro del vecchio maestro - che è anche il narratore pre· 
ferito mio e di quanti restiamo impenetrabili alla letteratura 
moderna, confessiamolo, da Kafka a Faulkner in giù - vuol 
chiudere con un.i nota ottimistica; e narra di un antico allievo 
ora professore, venuto a Roma in commissione di esami di 
maturità per e fare gli c~ami di Stato - esami ancora laici -
a Roma, capitale di questo Stato sempre meno laico, combattere 
da quest'ultima ridotta, secondo le possibilità offertegli dalla 
professione, la battaglia per la Resistenza in difesa dci valori, 
appunto, di quella scuola di Stato che il Risorgimento - la 
D::ma - a\'eva edificato sulle rovine di quella scuola dci preti, 
che adesso - senza offender nessuno - i preti, o chi per essi, 
vorrebbero rimettere in auge>; e questo antico allievo ed cx 
partigiano gli narra dell'incontro con una studentessa, come 
io mai ho visto, che tr:i<lucc mirabilmente Orazio, con un salace 
commento romanesco. Il libro si chiude con il conforto di questa 
visione; adolescenti migliori, non scettici, con un deciso orien
tamento già, che sanno le difficoltà di ogni lotta, ma le guar
dano coraggiosamente, senza angoscia; cui è naturale quella 
comunicativa, la rcccttività, il sentire il calore e l'affetto degli 
altri, che m:incò al povero Pavese . 

. i\RTURO CARLO JEMOLO 
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Show-down 
a Bruxelles 

DI PEDERICO A RTUSIO 

L~~~~~~~~ 

DOPO L.\ Notn: dcl 1° luglio, quando sembrò inevitabile 
dare per spacciato il mercato comune europeo, e quindi 
la politica europeistica nel suo complesso, si sono avuti 

momenti alterni di acutizzazione e di ripensamento. Ci avvi
cineremo alla riunione dcl 26 luglio, forse, in una atmosfera 
meno tesa. Sembra che de Gaulle abbia riflettuto alla necessità 
di non sfidare troppo duramente la massa dci coltivatori 
francesi, che vedono solo nel MEC agricolo la possibilità di 
riversare senza perdite la loro sovraproduzione. Altri avvertono 
che il Generale avrebbe anche soppesato la opportunità di 
non contrariare, con un gesto di assoluta rottura, un elettorato 
che in Francia gli resta favorevole, perché non vede ancora 
come riprendere in mano la guida di se stesso e persiste 
quindi nell'affidarla a lui, ma che non desidera essere gettato 
nell'avventura, perché già pensa al domani di quella robusta 
vecchiaia presidenziale. Questo elettorato potrebbe, alle presi
denziali di dicembre, dare il segno della sua perplessità con 
una forte astensione. 

Motivi di questo genere, pare, indurrebbero dunque ora 
il governo francese a una superba remissività nel prendere in 
considerazione nuove proposte per il regolamento finanziario 
dell'agricoltura dcl MEC, alla duplice condizione, di ridurre 
progressivamente i poteri della Commissione del MEC a quelli 
più umili di una semplice segreteria e di ottenere dai partners 
del MEC il rinvio di ogni vera e propria pratica di sovra
nazionalità. 
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Se si esamina un siffatto atteggiamento francese raffron
tandolo ai precedenti, si è portati a constatare che esso è 
sempre lo stesso: è la tattica consistente nell'impostare solu
zioni dilemmatiche sul piano dei termini e delle scadenze 
economiche, in modo da ottenere sia il massimo vantaggio 
per il mercato francese, sia il rinvio esplicito, o la sottaciuta 
cancellazione di qualsiasi impegno su quello della unità poli
tica europea. Perché questo metodo sia sinora riuscito, si 
capisce anche abbastanza agevolmente. In primo luogo de 
Gaulle ha avuto sempre la sensazione che molto (se non 
tutto) sarebbe stato accordato alla Francia nell'ambito dci Sci, 
nella convinzione che la Comunità sarebbe inconcepibile sr 
Parigi se ne fo~se ritirata. Inoltre, mentre dc Gaulle opera in 
base al livello ideologico nazionale, consolidato da secoli, a 
segno che è sempre possibile esemplificarne le prerogative, cd 
eventualmente applicarvi limiti cautelativi che non ne intac
chino il fondamento, in nome della controparte federalista si 
tratta di assumere come principio una ipotesi comunitaria 
tuttora imprecisata, intorno alla quale ciascuno degli ade
renti differisce dall'altro per la diversità delle accentuazioni 
e delle preferenze istituzionali, e dove le esemplificazioni ri 
schiano di essere contestabili o imprecise. E' il caso che abbiamo 
sott'occhio, dci poteri e parlamentari > da affidare alla Assem
blea di Strasburgo, che i federalisti vogliono accrescere, e la 
Francia, almeno sinora, lasciare allo statu quo. Ebbene, in pro
posito è difficile dissentire dalla osservazione di Spaak, che 
allo stato attuale della sua formazione e composizione, la 
Assemblea di Strasburgo è scarsamente rapprcsentati,·a, in 
quanto non vi ~ono adeguatamente delegati le opposizioni 
francese e italiana; senza contare che il suo modo di elezione, 
da parte di un suffragio di secondo grado, la rende molto 
meno attendibile di quanto dovrebbe essere un corpo desti
nato a iniziative di politica generale, e di controllo. Insomma, 
la e facilità > della linea gollista è quella di essere arrO<"cata a 
un antecedente storico come quello delle politiche nazionali 
e delle loro combinazioni e alleanze; mentre la difficoltà del 
federalismo, è di dover ancora tutto iniziare, e di avere in 
se stesso note\'oli inibizioni (come quella a consentire la rap
presentanza politica europea dei partiti comunisti) ad affron
tare i ri~chi dd proprio e corso >. 

Se è dunque semplice ravvisare nella condotta francese del 
primo luglio una certa consolidata assuefazione a una tattica 
già conosciuta, si deve però riconoscere che v'è stata invece, 
da parte dci partners della Francia, una inconsueta intransi
genza, che è una novità vera e propria, o lo sarebbe, se essa 
venisse ulteriormente proseguita. Per proseguirla, e darvi ormai 
un corso rettilineo, bisognerebbe però essere risoluti a strin
gere da presso il Generale, e obbligarlo a pagare con dFettivc 
concessioni politiche (di prospettiva sovranazionale) la sua 
esigenza di ricomporre il MEC sul tema deUc intese finan
ziarie per l'agricoltura. E' una operazione che si può fare, 
se si ha in mcntr", naturalmente, che cosa accadrebbe, e che 
cosa si farebbe, nel caso in cui, facendo braccio di ferro, de 
Gaulle decidesse di non lasciarsi battere, e uscisse perciò 
dalla corsa europeistica. La nostra impressione è che invece 
dc Gaulle rischi dì e vincere> il compromesso, giocando sulla 
diagnosi, che i partners della Francia non siano per ora in 
grado di prospettarsi una loro politica di Europa a Cinque, 
con tutte le conseguenze che questa potrebbe portare nell'am
bito assai problematico della situazione internazionale odierna. 
Questa è infatti abbastanza imbrogliata perché convenga forse 
a tutti muoversi con passo leggero, e quieta non movere >, o 
almeno non aggiungere nuovi nodi a quelli già così ardui 
da sbrogliare dci rapporti Europa occidentale - Europa orien
tale, ed Europa-America. 

Ma se così stanno le cose, e non ci vorrà molto tempo per 
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constatarlo nei fatti, allora de Gaulle avrebbe ormai vinto 
un'altra tappa, :rnche se si avvicina davvero, a nostro avviso, 
il momento in cui ciascuno dovrà assumere la decisione: se 
rompere qualche cosa per dare un inizio politico all'unità 
europea, oppure non rompere nulla, ma appagarsi di quella 
alternativa, qualitativamente opposta anche se non del tutto 
spregevole, che si potrà chiamare l'unione doganale. Abbiamo 
sentito di recente, e con molta attenzione, una esaltazione di 
parte italiana, tra tutte la più autorevole, dello Zollverein, che 
costituì l'antecedente della unificazione nazionale tedesca. In 
quel caso, come si ricorderà, fu proprio e dall'alto >, e non 
certo per spinte rappresentative popolari né per sollecitudini 
di legittimazione democratica, che si procedette (tramite qual
che azione militare risolutiva, ipotesi che per il nostro caso 
è del tutto fuori luogo) da un mercato comune a uno stato 
comune. Oggi si tratterebbe di sapere se l'unione doganale 
esiga una tr:isvalutazione di tipo federativo, o solo un minore 
impegno, di accordi interstatali, come vuole la Francia, salvo 
lasciare poi che questi generino la soli la maturità dell'occa
sione federale. Ma che si vada verso un'alternativa del genere, 
e che essa non possa essere rinviata molto al di là di un periodo 
di un anno, ci sembra ormai evidente, e da tenerne conto 
sin d'ora. 

PONIAMO dunque come scadenza la seguente: a non più 
di un anno si dovrà sapere se per l'unione politica europea 

i Cinque sono disposti ad accettare la posizione francese come 
una tappa lungo la quale for maturare - con determinate 
garanzie - l'impostazione federativa; oppure, se - a un 
anno data - i Cinque si saranno convinti che la posizione 
francese è per natura irriducibile, in futuro, a sviluppi co
munitari veri e propri, essi dovranno anche avere predisposto 
le loro politiche non solo all'impianto di una Comunità e sen
za > la Francia, ma anche alla deri\'azione di determinate 
linee di condotta nei confronti degli Stati Uniti, del Terzo 
mondo, e dell'area comunista (URSS, Cina). 

Secondo noi, conviene scalare una serie di problemi, che 
ci limitiamo ad enunciare, ma che sono impliciti nella attuale 
congiuntura europeistica, alla vigilia del Consiglio dei ministri 
degli Esteri di Bruxelles, 26 luglio. 

1 LA FRANCrA può rinunciare oggi alle implicazioni eco
nomiche del MEC? La risposta abbastanza probabile è 

che essa non possa, dal momento che non solo la sua agricol
tura vive già su questa struttura, ma dato che anche la sua 
espansione industriale procede oggi attraverso difficoltà, non 
risolte dal piano di stabilizzazione. Questo, se è valso ad 
impedire una crisi inflazionistica, non è stato sufficiente a 
dare forti impulsi agli investimenti. La F rancia ha dunque 
interesse a non forzare troppo, a non irrigidirsi, sino a ren
dersene prigioniera, nella intrattabilità intorno al regolamento 
del fina nziamento dell'agricoltura. Ma essa ha anche la netta 
percezione che i Cinque sono in grado di condurre, a questo 
punto, una politica tempore~giatricc, che forzi Parigi a qual
che concessione politica. 4'i dice che il governo francese pensi 
da solo ad offrire qualche estensione di poteri dell'Assemblea 
(abbiamo visto che non è affatto sovranazionale nella sua 
formazione) di Stra~burgo, a patto di esautorare l'iniziativa 
politica degli curocrati di Hallstein. Questo potrebbe essere 
un modulo di compromesso, e per questa via si potrebbe anche 
formare la piattaforma dello stotu quo a fine luglio. 

Conviene quC"sta soluzione a dc Gaulle? Secondo noi gli 
conviene, nel senso che egli, pur avendo molte carte di politic..'l 
estera da giocare, non ha convenienza a rinunziare ad una, 
quella del la collaborazione a Sei, che costituisce pur sempre 
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una controassicurazione, di fronte ai rischi della inconcludenza 
di tutte le altre. De Gaulle sa certo quali registri toccare, per 
insistere nella sua linea antiamericana. Però non può ignorare: 

a) che nonostante che battano il passo nel Vietnam, gli 
americani hanno avuto negli ultimi tempi una serie di chances 
positive: persistenza della frattura russo-cinese, e estrema cau
tela di Mosca a fare in modo che il Vietnam non motivi una 
abrogazione della politica di coesistenza; rovesciamento in Al
geria in una direzione anticinesc, e quindi naturalmente por
tata a vantaggio del campo opposto, quello occidentale; boom 
produttivo in USA e contemporaneo rallentamento (salvo che 
in Germania) dell'economia europea; 

b) che il risultato immediato di una catastrofe del .MEC, 
se pure non fosse subito la formazione di una Comunità a 
Cinque, sarehbe almeno quello di gettare anche più stretta
mente nelle braccia della protezione americana tutti i partners 
attuali della CEE. E' chiaro che, sinché la CEE esiste, anche 
se immobile rispetto alla istanza delle sovranazionalità, essa 
costituisce una e regione> capace di una certa autonomia ri
guardo agli USA; cadendo, i rapporti diventano, tra ciascuno 
di quei paesi e gli USA, di tipo bilaterale, con una soggezione 
fatalmente molto più marcata; ma, per definizione, anche con 
un isolamento f ranccsc assai più grave, in Europa e nel mon
do. In breve: a dc Gaulle conviene l'Europa «com'è>, proprio 
per poter condurre il suo giuoco autonomo, in quanto, già a 
questo punto, l'Europa a Sei costituisce e un tutto> virtuale 
che si può confrontare con gli Stati Uniti. 

e) E' anche vera per de Gaulle la terza condizione: che 
l'Europa resti con l'attuale struttura o che al massimo si 

(da Simplicùaim1u) 

promuovano organismi interstatali ma non sovranazionali, 
perché la Francia possa eseguire il gioco molteplice delle sue 
interferenze mondiali rispetto alle coppie USA-URSS, Cina
URSS, Cina USA, USA (o URSS, o Cina) - Terzo mondo. 
Ma questa condizione non può che sospingere la Francia a 
continuare nella tattica da tempo intrapresa, del doppio mo
vimento di pressione: sì o no nelle soluzioni economiche, 
pena una rottura che minacci di fare per sempre cadere la 
speranza dei Cinque in una pur lontana soluzione comunitaria. 
In altre parole, la Francia ha ogni interesse a rabberciare la 
frattura provocata il 1° luglio; ed ha un interesse duraturo 
(finché almeno esiste il regime gollista} a respingere le solu
zioni sovranazionali. A questa stregua, l'episodio del 1° luglio, 
se è stato provocato dall'impuntatura francese della scadenza del 
30 giugno, ha avuto conseguenze non previste certo dalla 
Francia stessa: e questa non ha nulla di tanto importante e 
di già pronto da sostituire alla ipotesi e europea>, che possa 
consigliarle una rottura definitiva a fine luglio. 
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() Lo snsso tipo di analisi si impone però per i partners 
Zi c.lella Francia: hanno essi pronta un'alternativa, che li 
consigli e.li e tirare > eventualmente sino alla secessione della 
Francia dall'Europa? 

a) c'è un dato presente a tutti i governi occidentali, ed 
è che la Francia fuori del MEC, fuori di ogni impegno di 
politica europeistica, significa probabilmente la crisi della 
NATO, franca e cruda in questo settore. Il suo primo segno 
sarebbe quello della cancella7.ione dell'ultimo vincolo militare 
Francia-:t\ A TO, costituito dalla presenza del comando SHAPE 
in Francia, e dalla utili7.7.abilità di basi NATO in Francia. 
E' vero che gli Stati Uniti non avrebbero difficoltà a sostituire 
la Francia con la Spagna: si sa che da parte del goYcrno 
franchista non si è m:ildisposti a rendere questo serYigio, e se 
ne fa solo una questione di modalità, di prestigio, e di prezzo. 
Ma è anche da domandarsi se dopo tutto i governi europei 
baratterebbero volentieri la Francia con la Spagna, eguaglian
do la Francia gollista pur sempre ancora ricca di fermenti 
democratici, alla Spagna franchista, che è quella della guer
ra 36-39; 

b) vale anche per i Cinque quanto si è poi detto sopra 
per la Francia: anche se attaccata ad un filo fragilissimo, la 
prospettiva di un'Europa a Sei, e proprio in forza della pro
pensione indipendentista della politica estera francese, significa, 
per qualunque eventualità, la possibilità di un confronto 
Europa-America. Tolta la partecipazione della Francia, tolta 
cioè proprio quella provvida disunione interna, tra l'ameri
canismo dei Cinque e l'antiamericanismo di Parigi, la posi
zione dei Cinque verso gli USA diverrebbe di irrimediabile 
soggezione. Come riconoscono gli osserYatori più spregiudicati 
negli Stati Uniti, oggi come oggi gli europei sono, per gli 
americani, degli alleati e critici>; domani diverrebbero degli 
alleati succubi. Questa ipotesi. 1~r la quale ai Cinque conviene 
salvare il MEC e con > la Francia, non può essere sottovalutata 
a cuor leggero. 

Tanto è vero del resto che i Cinque e sentono > questa 
condizione, che in nessun momento essi hanno davvero pen
sato, od agito, nella persua~ione di emarginare la Francia dalla 
Comunità europea. 'N'essuno di loro ha proposto sinora nulla 
per una Comunità a Cinque; 
. e) ma è anche da chiedersi se davvero i Cinque abbiano 
interesse a una soluzione e ridotta> di Comunità europea. 
E' già chiaro che sinora, per quanto riguarda l'agricoltura, il 
maggior vantaggio era e continuerebbe ad essere quello fran
cese: caduto questo, chi avrebbe davvero interesse a perseguire 
un tipo di mercato che potrebbe forse vantaggiosamente essere 
sostituito da altre formule ed accordi internazionali? 

Per quanto riguarda l'industria è evidenti" che il mercato, 
abbandonato dal contr:ippeso francese, sarebbe dominato in 
'.11aniera impressionantte dalla produzione tedesca. L'Italia ha 
1nteres~e a sospingere la Francia fuori dl"l ~C, sino a 
doversi equilibr:ire tra due sudditan7.e, Quella politica ameri
cana e Quella economic:i tedesc:i? E a loro volta i tedeschi: 
hanno da""''ero interesse a cancellare la carta francese, che è 
semnre viva per loro, come simbolo. per il caso in cui USA 
e URSS siano spinti a intendersi sulla testa della unificazione 
germanica~ 

Comunque si ril'iri la vicenda delle politiche estere dei 
sin~oli stati della Comunit:I, si vede che non tanto l'Europa 
unita. Quanto la sopravvivenza della sua formula (almeno 
finché vige in Franci:i l'indirizzo rrollista e sinché vige in 
Asia uno squilibrio che USA e URSS hanno interesse ad 
escludere dai motivi di una reciproca rottura) conviene ai 
Cinque, non meno che alla Francia. Se Parigi ha bisogno 
della controassicura7ione europeista nei confronti della ineffi
cienza eventuale della sua politica mondiale di infiltrazione 
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di potenza, i Cinque hanno pan mteresse alla controassicura
zione europeistica, nei confronti o di una preponderanza tede
sca inarrestabile, o di una e sistemazione americana> in Europa, 
che li ridurrebbe a potenze, politicamente, di terzo rango. 

3 SE QUESTE considerazioni hanno senso, se queste sono 
alcune delle condizioni di fatto che costituiscono l'oriz

zonte del groviglio europeo di questo luglio, a noi non sembra 
dubbio che l'interesse a trovare un compromesso, a fine mese, 
intorno alla regolamentazione finanziaria del MEC agricolo, 
sia comune a tutte le parti: che esso già stia, evidente, nelle 
cose stesse. 

Nondimeno, quel compromesso, che è facile dopo tutto a 
definirsi nonostante il garbuglio tecnico delle scadenze e dei 
cespiti dcl fondo agricolo, non sopprime il secondo momento, 
quello della scelta intorno alla soluzione sovranazionale o 
intcrstatale della politica europeistica. 

Naturalmente niente può essere anticipato oggi, sino a che 
non si conoscano i risultati delle elezioni tedesche di settem
bre e di quelle francesi di dicembre. Anche senza arrischiare 
previsioni superficiali, di vittoria socialdemccratica a Bonn, o 
di un successo di sola misura di dc Gaulle a Parigi, sarà senza 
dubbio importante vedere in che modo Erhard possa vincere, 
e de Gaulle rimanere all'Eliseo, con un vasto o meno vasto 
consenso dei cittadini francesi. Queste modalità condizionano 
certo l'europeismo e l'antieuropeismo in modo sostanziale. Per 
esempio una forte ascesa dell'SPD significherebbe probabil
mente una cautela molto maggiore della Germania nei con
fronti della pressione fC'der:ilistica di Bonn su Parigi; a sua 
volta una riuscita mediocre di de Gaulle alla presidenza con
siglierebbe b Francia a una tattica di rinvio, ma non più di 
aggressione alla linea federalistica dei Cinque. Tn queste con
dizioni, l'altern:itiva tra soluzioni interstatali o sovrastatali ver
rebbe a poter essere attenuata nel suo radicalismo, e pratica
mente differita a momenti in cui le antinomie, scolorendosi, 
producessero d:i sole un meglio dosato compromesso fra le 
due tesi. Dopo tutto. a dicembre sapremo anche come si 
mette la guerra del Vietnam, che. su pi:ino mondiale, è un 
poco la condizione di tutto. anche degli affari europei. 
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Si deve perÌ> anche essere pronti a una situazione diversa 

(cd ecco perché parlavamo di una scadenz:i a dodici mesi), 

per il caso che tutto resti sostanzialmente immutato, dopo set

tembre e dopo dicembre, negli schieramenti delle forze poli

tiche in Francia e Germania. 

In questo caso, non si può escludere ad esempio che la 

Francia chieda una modifica del trattato di Roma, circa le 

premesse.; sovranazionalistiche che vi wno contenute. A questo 

punto, una decisione a Roma, a Bonn, a Bruxelles, all'Aja, 

deve pur essere presa. Belgio e Ol:tnda hanno, non climenti-

chiamolo, forse un'alternativa già pronta ncll'EFT A; Italia l' 

G ermania non l'hanno. Non siamo qui per consigliare ne.~sun 

baratto, nessuna resa ideologica. Ma sarebbe a nostro a\'viso 

da irresponsabili non aver preparato nulla di fronte al vero 

show-down con la Francia, che è ancora da venire. e che a 

nostro avviso non è stato affatto quello del 30 giugno, e puù 

ancora non essere quello di fine luglio. Un anno hasta a 

riflettere e a preparare qualche cosa. Dopo potrebbe g 

essere tardi. 

Cabot Lodge a Saigon 

' 
• 

La parola e ancora alle armi 

I L soTTOSEGRhTARIO inglese Davis ha ri

preso la via di Londra dopo avere avu

to impegnative conversazioni con i diri

genti nord vietnamiti. Si è trattato, a 

quanto sembra, di una missione ancora 

sfortunata: anche se Hanoi ha mostrato, 

per la prima volta, interesse a non respin

gere pregiudizialmente un contatto con 

l'Occidente. 
La verità è che le possibilità del ntgo

ziato wno ancora in una fase eqrcmamcn

te remota e le clue parti compiono gesti 

che obhe-cliscono alla logica della forza 

alternata a sporaclici segni di • buona vo

lontà >. Questa logica ancora esclude da 

un ruolo serio e fattivo quelle forze po

litiche e morali come, ad es. l'O~U o ta

luni paesi neutrali che, fin clall'inizio, pre

mono per una soluzione negoziata del 

conflitto. 
Nel quadro di questa logica a e cor

rente alternata > si debbono perciò col

locare sia la decisione di Hanoi di rice

vere, anche se a titolo esclusivamente pri

vato, un inviato del governo ingle~e sia 

quella americana di sostituire l'ambascia

tore a Saigon, Maxwell Taylor, con Ca

hot Lodge. 

Occorre guardarsi, nell'esaminare la de

cisione americana, dal vizio drlle contrap

posizioni troppo meccaniche (Cabot Lod

ge e thc civilian > contro Taylor espres

sione del militarismo americano e, per 

conseguenza, una politica di aperture 

« nuove > contro quella vecchia hasata 

sul principio della vittoria militare). Non 

si deve dimenticare che se Cahot Lodge 

~ un «politico> scaltro e n·alista non

dimeno egli è stato uno dei fautori della 

maniera forte nelle prime fasi della crisi 

vietnamita e da allora i suoi orientamenti 

generali non sono poi troppo mutati. '!\!é 

si deve ignorare che se Taylor è un ge

nerale egli non manca tuttavia di acume 

politico come dimostra la sua determinan

te partecipazione alla elaborazione di 

guella teoria della fiexible response che si 
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è accompagnata alla fase di maggiore im

pegno degli USA per la distensione. La 

ventà non sta nelle qualità personali o 

professionali dei due uomini che Wash

ington ha mandato a Saigon ma nel signi

ficato che l'amministrazione americana 

annette al loro avvicendamento. 

In effetti oggi Taylor è, anche personal

mente, il simbolo di quanto i « vietcong> 

o<liano cli più. Egli rappresenta il conti

nuo aumento della forza milit:ue US ,\ 

nel Vietnam, i bombardamenti a nord del 

17° parallelo, la maniera forte nella re

pressione anti-guerriglia e, diciamo pure, 

il relativo successo di tutto ciò. Perché è 
vero che la guerriglia è imbattibile ma è 

anche vero che la famosa vittoria militare 

su cui tanto speravano i nord vietnamiti si 

fa attenclere ccl è destinata a farsi atten

dere sempre di più. A sud di Saigon, ad 

FEDERICO ARTUSIO 

es., malgrado un certo infittirsi dell'atti· 

\ ità partigiana la situazione è ancora sal

damente sotto il controllo sud-virtnamita. 

A nord la pressione militare del Vietcong 

è più forte e più insidio,,a ma non riesce 

certo a configurarsi come militarmente 

determinante. E' venuta la stagione dei 

monsoni ma le repliche, terrestri o aeree, 

degli americani non si fanno attendere. 

Forse è anche per questo che, malgrado 

i continui annunci, la famosa offensiva 

frontale dei partigiani non scatta mai. 

Insomma gli americani si trovano sì 

nello stesso imbarazzo in cui si trovaro

no, oltre dieci anni fa, i francesi però non 

sono l'esercito francese. Hanno un adde

stramento, un armamento, un appoggio 

aeronav:ile incredibilmente suprriore. In 

queste condizioni, è difficile pensare di 

imporgli un'altra Dien Bien Fu. Se, per

ciò, la situazione si è cristallizzata il me

rito (o la colpa) è da imputarsi alla poli

tica di Taylor che ha convinto l'.1mmini

str:izione del suo paese acl aumentare le 
proporzioni dello sforzo bellico e a mu

tarne la «qualità> (intervento <li retto tn· 

vece di quello indiretto). 

(da Simplicissìmus) 
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Taylor dunque era tutto questo pit1 al
cune altre cose (e in particolare pii1 la 
durezz.1 <ldla repressione anti-partigiana ). 
Averlo tolto di mezzo sta a significare 
forse che gli USA cambiano radic.1lmen· 
te politica? Proprio no: infatti k trup
pe americane continuano a sb:ucarl', la 
a\ i azione concentra i suoi sforzi sul Del
ta dcl Fiume rosso nel tentativo di di· 
muggerc completamente gli impianti in· 

dustriali <lei Tord Vietnam, le fucilazioni 
seguono puntualmente gli attentati. Pe
rì>. nel linguaggio sottile e allusivo che 
le parti in conflitto adottano tra loro, la 
sostituzione di Taylor è un gesto di e Imo-

na disposizione >, un ammiccare quasi che 
conferma la disponibilità americana alla 
trauativa e al e decalage > bellico. 

Lo stesso può dirsi, rip<:ti,m10, tlell'ac· 
coglimento <lelh missione Davis ad Ha
noi. Anche se, poi, non ha sortito i risul
tati sperati. Ciò vuol dire che non siamo 
ancora in presenza di quella iniziativa ca· 
pace di mutare sostanzialmente la dispo
sizione dei belligeranti. Siamo solo nella 
anticamera lontana di questa iniziativa. 
Tutto può procedere per il meglio oppu
re essere rigettato indietro verso un ag
grarnrsi della crisi. 

P. F. 

Lettera dalla Germania 

L'apocalisse 

COSTRO LE PllEVISIO!'I e gli sforzi 
della maggioranza governativa, il 

Parlamento tedesco ha evitato, nell'ultimo 
scorcio della sua quarta legislatura, di 
<lt"ci<lcre in merito a quella che è stata 
<l~fìnita la più grave e importante mi
sura legislativa dopo l'accettazione del 
riarmo. Del complesso di e leggi sullo 
stato d'emergenza>, ché di queste si 
tratta, solo alcune sono passate, mentre 
il nucleo principale è stato rinviato ai 
dibattiti del nuovo Bundestag, che uscirà 
dalle elezioni di settembre. E ciò a causa 
delle riserve sollevate dal partito socia). 
democratico. I suoi voti erano infatti 
indispensabili, richiedendo alcune leggi 
una modifica della costituzione, possibile 
solo con la maggioranza di almeno due 
terzi. 

Di queste leggi si parla da anni e il 
comitato interpartitico, incaricato della 
loro preparazione, sembrava giunto in 
porto, dopo le trentotto sedute dell'ulti
mo biennio. I socialdemocratici si sono 
dichiarati invece insoddisfatti di molti 
aspetti del progetto e hanno ritenuto in
sufficiente, per una approfondita discus· 
sionc, il poco tempo che ancora restava 
prima della chiusura parlamentare. Meri
tandosi così le accuse, espresse con toni 
piuttosto aspri dai due partiti <li governo, 
di aver ceduto a pressioni t"Xtraparlamen
tari e di aver anteposto interessi settoriali 
e di partito e alla sicurezza e al bene dello 
stato e del popolo>. 

:\"onostante le smentite della SPD. la 
CDU le rimprovera - e della polemica 
farà largo uso nella propaganda eletto
rale (e la SPD non ha coscienza di sta· 
to >) - d'aver piegato di fronte alla 
confederazione sindacale, il DGB, con-
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pianificata 
trario alle leggi d'emergenza, soprattutto 
dopo la risoluta presa di posizione del
l'IG Metal!, il più potente sindacato ope
raio diretto da Otto Brenner. 

Ma non sono soltanto i sindacati, con
trari a queste leggi. C'è nel paese un 
discreto movimento d'opinione per il loro 
rigetto. Un appello è stato lanciato da 
un nutrito gruppo di professori universi
tari e le firme d'adesione di docenti a 
questo e manifesto> avevano superato, a 
fine giugno, la cifra di 250. Un'iniziativa 
del genere hanno preso anche circa due
cento fra parroci e professori di teologia 
evangelici, nel corso di una loro confe
renza annuale. Posizione contraria hanno 
assunto inoltre alcune organizzazioni stu
dentesche, quella liberale, quella socialde
mocratica e quella socialista, e altre mi
nori: un loro comunicato unitario di fine 
aprile ha indicato nella nuova legisla
zione e il pericolo d'uno stato diretto 
dall'alto > e e un mezzo dato in mano ai 
):?'ruppi dominanti per impedire, in caso 
di crisi, la loro democratica ~ostituzione >. 

Anche molti di coloro che non respin
gono in linea di principio le leg~i. han
no però salutato con sollievo la deci
sione dei socialdemocratici, perché essa 
garantisce una riflessione ulteriore su un 
progetto così delic.ito e quella maggiore 
chiarezza, che l'opinione pubblica ha in
vano finora attesa. Tutto il lavoro preli
minare si è svolto dietro le quinte e solo 
pochi e addetti ai lavori > ne hanno una 
cognizione precisa. 

Comunque, se non tutti i particolari 
delle leggi di emergenza sono stati resi 
noti, né tantomcno definiti, ne è evidente 
lo spirito informatore e la fisionomia es
senziale: quali questi siano risulta già 

dalla ste)sa <leno1ninazione. Si tr.:ma cioè 
di leggi atte a regolare la \'lta dello ~tato 
tc<le~co occidentale in caso <li guerra o 
di calamità nazionali, in caso <li un.i mi
naccia militare, o <li e presunto > attacco 
esterno, o anche solo di possibile attcn· 
tato dall'interno alla sicurezza dello stato. 
Come tali, esse tendono a limitare certe 
libertà fondamentali e a far decadere 
i cosiddetti « diritti riservati > degli al
leati (cioè quei diritti che le tre potenze 
occidentali si erano mantenuti, di interve
nire e assumere il potere in Germania in 
ca ;o d1 grave crisi interna o d1 guerra). 

S1 vedano quelle leggi che il Bundestag 
ha g1a approvato nella seduta del 23 giu
gno; alcune, perché era sufficiente la 
maggioranza semplice, altre, perché la 
SPD stessa ha ritenuto opportuno acco
glierle. Queste le leggi già approvate: per 
la costituzione di un corpo di difesa civi
le, per il rifornimento idrico, per quello 
alimentare, per la regolamentazione <lei 
traffico, per la costruzione di edifici pro
tetti\ i e per il rafforzamento degli sc.1n
tinati, per la formazione di un servizio 
di difesa civile (che diverrà un'associa
zione federale, forte di oltre un milione 
<li iscritti), per l'imposizione di targhette: 
<li riconoscimento ai bambini fino a 12 
anru. 

Dove è mancato il decisivo consenso 
della SPD è stato a proposito dci diritti 
privilegiati: la libertà di stampa, le li
bertà operaie, la libertà delle comunica
zioni postali e telefoniche, l'autonomia 
dei Llinder. La SPD vuole che, in caso 
di emergenza, sia garantita pienamente 
la diffusione di notizie a mezzo ~tampa, 
radio e televisione; che ai lavoratori siano 
mantenuti tutti i diritti sindacali e la 
piena libertà di lasciare il lavoro e cam
biare attività e residenza; che sia man
tcnllla la inviolabilità del segreto postale 
e telefonico. E si è battuta, natur:ilmente, 
pcrch~ sia messo in chiaro che le lotte 
degli operai per le condizioni economiche 
e <li lavoro non costituiscono un pericolo 
interno. 

fnoltrc, la SPD chiede garanzie più pre
cise su alcune questioni di fondo: in 
quali casi e in quali condizioni si debba 
parlare di uno stato d'emergenza, e che 
tutti i mezzi siano assicurati perché il 
partito al potere non abusi degli stru
menti straordinari concessi eventualmente 
all'esecutivo. Fritz Erler, il leader parla· 
mentare social<lcmocratico, è stato piut
tosto esplicito: e Sia il popolo tedesco a 
decidere del suo destino in caso di pc· 
ricolo. Ma il popolo tedesco deve fare 
anche attenzione che dietro il pretesto di 
assicurargli la libertà, non gli si prenda 
anche questa>. 

Sull'insieme delle leggi, sul loro spirito 
e sulla loro necessità, i partiti sono co-



munque d'accordo. E già d'accordo ap

paiono a proposito di certe garanzie fon
damentali: sui poten e le funzioni della 

Corte costituzionale, inalterati anche in 

periodo d'emergenza; che la decisione 
della mobilitazione spetterà sempre al 

Parlamento; che vi sarà un Parlamento <li 

emergenza, composto dai due rami, dove 

ogni decisione sarà presa a maggioranza 

di due terzi; che il governo non dovreb

be reggersi su una ristretta maggioranza, 
ma su tutte le forze democratiche. La ga
ranzia fondamentale dovrebbe risiedere 

infine nel fatto che la determinazione 
dello stato d'emergenza sarà deciso a 

maggioranza di due terzi del Parlamen· 
to, presente la maggioranza assoluta dci 

membri. La indicazione dcl realizzarsi 

d'uno stato d'emergenza spetterebbe al 

e comitato ristretto >, interpartitico, che 
siederà in permanenza dal momento in 
cui tutto il complesso legislativo sarà 
approvato. 

Eppure, nonostante tutte le assicurazio
ni e le misure precauzionali, c'è chi vede 

un pericolo e una minaccia in queste leg

gi. Dichiarazioni come quella del liberale 

Dorn che e si tratta di salvaguardare la 

democrazia, non di abbatterla > non pos
sono convincere di certo chi ritiene 

che la democrazia non è questione di leg

gi speciali. Può darsi che tutto questo 

sia, come affermano alcuni, una manife
stazione del perfezionismo proprio dei te· 

deschi. Tutto ha da essere previsto, tutto 

messo io ordine, tutto pianificato. Già, ri
battono le voci contrarie, ma, in questo 
caso, che cosa? e Ciò che è pianificato è 
l'interdizione e lo smantellamento delle li

bertà civili >, ha risposto per tutti un noto 

commentatore politico, Scbastian Haff

ners, sul rotocalco Stern. E la prepara-

Diamogli 
un pullman 

e 1 SONQ molti modi di risolvere le 
difficoltà razziali. In Gran Bre· 

tagna esiste, in miniatura rispetto agli 
Stati Uniti, il problema di e mesco
lare> ai ragazzini inglesi quelli di 

colore, immigrati specialmente dalle 
Indie occidentali, dal Pakistan o dal-

1' India. Il Ministero dell'Educazione 
ha inviato alle autorità periferiche una 

circolare in cui raccomanda di non 
consentire che, nei luoghi di maggior 

ammassamento di immigrati, la par

tecipazione dei loro figli a classi e mi

ste > (con inglesi) superi la proporzio
ne di un terzo. 

Si è previsto perciò l'uso di speciali 

zione, ha aggiunto, è e la preparazione 
ad un caso di catastrofe >. «E' l'attesa 

della guerra atomica costruita ndla vita 

quotidiana>. All'opinione oggi diflu3a che 

la guerra atomica è un tale e mo3truoso 
avvenimento che e non può acc,\derc >, 

si vuol sostituire l'altra: e è forse meno 

brutta di quanto si dipinga >. A questo e 

ad altri oppositori ha inteso rispondere 

Ernst Blanda, l'esperto cristiano-democra

tico della questione, dicendo che la legge 
e è necessaria, come i vigili del fuoco>, 
e e chi rimprovera che si prepara la guer

ra, ragiona così stupidamente, come chi 

teme un aumentato pericolo d'incendio, 
perché c'è un corpo di vigili del fuoco >. 

Aggiungendo: e Se il paese viene attac

cato da una potenza armata o c'è minac· 

cia d'un tale attacco ... non ci sarebbe altro 

tempo per prendere adeguate misure >, ed 
è un fatto che e la nostra sicurezza è 
minacciata >. E Hè>cherl, il ministro degli 
interni, ha criticato i professori uni\'er· 

sitari, perché e sulla base di un'autorità 
che noi abbiamo reso possibile, informa

no male il popolo e lo confondono>, e 

ha ricordato e le intenzioni aggressive 

dell'Est>. 
Argomenti tutti d'una certa gravità, 

come si vede. Perché, da una parte rive

lano una malcelata vocazione autorita· 
ria; dall'altra danno ragione a De Gaul

le, quando afferma che la classe dirigen
te di Bonn non vuole uscire dagli sche

mi della guerra fredda. O forse qualco

sa di peggio. Ha scritto un lettore di 
un settimanale. e Kon sarebbe meglio 
darsi da fare per un trattato di pace per 
la Germania, non sarebbe più sensato 

andare incontro ad un disarmo esteso a 
tutto il mondo, che ricorrere a queste co

siddette precauzioni, psicologici prepara-

servizi di autobus per smistare in scuo

le più distanti i ragazzini di colore che 

fossero in soprannumero. e Là dove 
la scuola serve ad un'area che è lar
gamente occupata da immigranti (dice 

la circolare) ogni sforzo dovrà essere 
compiuto per disseminarne i bambini 
in un numero massimo di scuole; do

vranno perciò essere allrontati i pro

blemi dcl loro trasporto>. Nello stesso 
tempo, la circolare raccomanda di ras

sicurare i genitori bianchi che la e qua
lità > dell'insegnamento nelle scuole 

e miste > non sarà per questo peggio

rata. 
La Gran Bretagna adotterà anche 

misure restrittive contro l'immigrazio
ne di bambini di colore, provenienti 

per lo più da paesi del Common

wealth? 

th i alla guerra o meglio provocata psi
cosi <li guerra?>. E un parroco, con un 

pò macabra ma sensata ironia, ha scritto: 

e 1~1 legge sulle targhette di riconosci

mento rende evidente da quale nichilt 
smo queste leggi sono improntate: que

ste targhette non proteggono nessuno, 

m:i per una bella, ordinata sepoltura po
trebbero essere utili, forse >. 

MARIO CACIAGLI 
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Gli anarchici 
. oggi in Italia (II) 

Il tramonto dei puritani 
DI GINO CERRITO 

D UllANTE il ventennio, gli anarchici 
resistettero fino al punto di essere 

frantumati, spesso con la qualifica di e co
munisti > che il regime attribuiva indi
scriminatamente a tutti i suoi oppositori. 
Gli emigrati subirono le umiliazioni e 
le sofferenze di tutti gli esuli antifascisti, 
senza il conforto e l'appoggio di un'or
ganizzazione; e contribuirono alla lotta 
contro il regime, anche dalla frontiera 
di Spagna, ove numerosi caddero. In Ita
lia, i rimasti furono sorvegliati, processati, 
condannati perfino a morte (clamorosi 
i processi contro gli attentatori di ~us
\Olini: Luceui, Zamboni, Sbardellouo, 
Schirru), o cometti ad isolarsi, ma anche 
essi senza mai cedere, e sempre prcscnu 
nella lotta senza riposo e senza tenten
namenti; anche se la loro resistenza -
che non ebbe i caratteri di quella di par
tito - produsse meno documenti stam
pati di quanti non ne restano nelle bi
blioteche a ricordare l'attività dci militanti 
degli altri raggruppamenti politici. 

Non cercando potere per sé e oppo
nendosi in linea di principio a chiunque 
tendesse al potere, era fatale che quando 
cadde il fascismo si trovassero dispersi e 
apparentemente distrutti. Il loro ritorno 
alla vita sociale avvenne in condizioni 
assai difficili. Uno degli effetti dcl crollo 
dcl regime mussoliniano fu, com'è noto, 
la liberazione dci prigionieri politici. Eb
bene, gli anarchici per ordine superiore 
rimasero nelle carceri e nelle isole per 
parecchi mesi ancora. Si trovarono liberi, 
poi, alla spicciolata. 

In tali condizioni ogni ritrovamento di 
compagni per la ricostruzione dci gruppi 
appariva difficile. Si produsse allora uno 
dci fatti tipici che caratterizzarono la 
ripresa d'azione degli anarchici: per non 
rimanere ulteriormente isolati, non pochi 
di essi aderirono al Partito d'Azione, al 
Socialista o a quello Comunista. Il che 
determinò una serie di malintesi, .:hc com
promisero seriamente il ricostruirsi avve
nire di una azione sociale anarchica auto
noma. 

Nel Sud, i gruppi rinacquero fra enor
mi difficoltà e con essi comparve, fin dal 
1944, qualche periodico stampato a Na 
poli. In quel medesimo anno si tennero 
diversi convegni locali. E finalmente, nel 
settembre, i delegati dei gruppi calabresi, 
pugliesi e campani si riunirono a Napoli 
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e giunsero a definire un orientamento 
anarchico, che risentiva della preoccupa
zione di cadere nel revisionismo autori
tario dei partiti. I motivi di questa paura 
derivavano dalla constatazione della de
generazione <lei movimento sindacale, dal 
disgusto verso lo spirito gregar:o colti
\'ato dai regimi di Mussolini e di Stalin, 
dall'i5olamento in cui molti dei conve
nuti erano rimasti durante il ventennio, 
da una comprensibile reazione contro la 
affluenza nel Partito comunista perfino di 
anarchici. Tutto ciò produsse una pro
fonda diffidenza nei confronti di una or
ganizzazione impegnata del tipo d i quel
la dcl 1920, che i congressisti giudicavano 
superata. Nei confronti poi del problema 
c!el movimento operaio, il congresso stig
matizzava la ricostituzione al vertice del
la C.G.T.L. per opera dei partiti di go
verno; e senza tentare neppure Ji rico
s; ruire una libera organizzazione ope
raia (quanti dci congressisti a\·evano ef. 
fettivi contatti con operai e con conta
dini?), invitava i compagni dì Roma a 
revocare espressamente la partecipazione 
anarchica al Consiglio direttiv,> della 
C.G.I.L., che era stata richiesta dal com

pagno Bernardino Dc Dominicis, già di
rigente dell'U.S.I. Sul medesimo piano 
si ponevano, poco dopo, gli anar~hici s:
ciliani, che nell'individualista Paolo Sch1c
chi di Palermo ammiravano un esempio 
da imitare. 

Sostanzialmente diversa la posizione 
degli anarchici dell'Italia dcl ~ord, che 
partecipavano alla lotta partigiana con le 
brigate Errico Malatesta e Piero Bruzzi 
incorporate nelle formazioni Matteotti, e 
che cercavano di riallacciare i contatti nel 
periodo stesso della dominazione nazista, 
con vari convegni clandestini tenuti a 
Genova, a Ventotene cd a Firenze e 
con la pubblicazione di fogli di propagan. 

da in varie ciuà. All'atto dclJa liberazione, 
la situazione del Movimento era brillan
tissima in tucta l'Italia centrale e setten
trionale. Nella stessa capitale industriale 
dcl paese - che era notoriamente la roc
caforte del socialismo legalitario - gruppi 
numerosi delle correnti partigiane e dei 
.:ontingcnti operai delle industrie si orien
tarono verso l'estremismo anarchico; sic
ché quell'organizzazione contava parec
chie migliaia di aderenti. Ancora più soli
da era la posizione dell'anarchismo a Car-

rara e nella zona <lei marmo, di .:ui sono 
note le tradizioni anarchiche. Comunque, 
a!!orché nel g iugno del 1945 g li an:irchici 
dell'< Alta Italia > si riunirono a Milano, 
multavano rapprc\entate 14 federazioni e 
8 gruppi non federati, per alcune decine 
di migliaia di soci, come appunto venne 
affermato. Per la maggior parte, quelle 
organizzazioni avevano sostituito alla vec
chia denominazione di Federazione anar
chica, quella di Federazione comunista
libertaria. I moti\·i ci sembrano ovvii: in 
primo luogo gli anarchici che avevano ri
costituito le federazioni cd i gruppi du
rante e subito dopo il conflitto, ~apevano 
di avere contro di loro grossolani pregiu
dizi e avversioni profonde; in secondo 
luogo essi ritenevano utile definire il loro 
programma anche nel nome dei gruppi 
ricostituiti, mettendolo di fronte a quello 
autoritario del Partito comunista; infine, 
non è forse da escludere che a spingerli 
verso la nuova denominazione fosse la 
convinzione della rivoluzione sociale im
minente (convinzione comune allora nel 
nostro paese) e intanto la necessità di apri
re le porte del Movimento alla quantità, 
che si proponevano d i maturare nel tem
po. La nuova denominazione si richiama
va, è vero, al programma malatestiano, ma 
non dava la sensazione del rigore ideo
logico. Anzi, per legare al Movimento i 
numerosis•imi gio\'ani affiliati, \'enuti al
l'anarchismo perché spinti da entusiasmo 
contingente, da sfiducia nei partiti poli
tici tradizionali e dal desiderio di menar 
le mani, vennero adottate le tessere e i 
distintivi, il che suscitò scandalo fra gli 
intransigenti. 

Le discussioni e le conclusioni del Con
vegno di Milano rispondono perfettamen
te al carattere che il Movimento aveva 
qui assunto. Si auspicava, cioè, la costi
tuzione di una associazione nazionale 
anarchica omogenea cd efficace. Del resto, 
il nome stesso datosi dal Movimento dd 
Nord preludeva alla formazione di una 
organizzazione di tendenza, come quella 
costiruita a Bologna nel 1920. I convenuti 
riconoscevano poi la nccessirà dell'unità 
sindacale e della partecipazione degli anar
chici al movimento operaio, onde impri
mere alle masse lavoratrici le e direttive> 
anarchiche. Incaricavano un apposito co
mitato di prendere contatti con il C.L.~. 
Alta Italia, affinché e sia assicurato il di
ritto ai nostri compagni di entrare in tutti 
quei comitati ove il nostro ingresso sia 
ritenuto necessario cd u tile ai fini dcl 
controllo e della preparazione rivoluzio
naria >. Infine consigliavano alla stampa 
anarchica di porsi su un piano di rinno
vamento: discutendo i problemi vitali del
la società e trasformandosi da strumento 
riservato ai già e convinti >, in mezzo di 
penetrazione nelle masse popolari. 
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Furono <1uc:,.ti i raggruppamenti (non 
c:osì perfc:tcamc:nte delimitati) che: parte
ciparono al I Congresso an:m:hico del 
dopoguerra, tenutosi a Clrr:1ra nel set· 
tc:mbre dcl 19'5. Senon,h.'. la coercn7.a 
idc:olo~ica degli anarchici dell'Italia dd 
Nord, cioè <lei e comunisti libertari >, c:ra 
inficiata dall'esistenza fra loro <li un grup· 

po di delegati che si presentavano con 
l'intenzione di operare una revisione ra
dicale dell'anarchismo, trasform,mdo il 
Movimento in partito a base: marxista. 
Per cui coloro che temevano un'organiz
zazione impegnata, come: l'inizio di una 
offensiva contro la e purezza > <lell'Ideale, 
trovarono una giustificazione calzante al 
loro estremo e puritanesimo >. E~~i, inve
ro, non erano molti: traevano però la 

loro forza dalla saltuaria, incerta e oscil
lante: adesione di tutti coloro che:, pur 
<lc:finen<losi comunisti-anarchici, nutriva
no una profonda e a volte inconscia avver· 
sionc: per l'organizzazione, che accetta· 
vano per le necessità della lotta e come 
transazione con i principi anarchici. 

A Carrara, oltre: a numerose individua
lità cd ai redattori dei pcrio<lìci libertari, 
sono presenti i delegati di 25 federazioni 
regionali o provinciali e di 36 gruppi non 
federati, in rappresentanza di tutte le 
regioni d'Italia. Il clima è rivoluzionario 
e da fronte unico. Tutti i congressisti 
sembrano formalmente d'accordo, almeno 
nc:lle conclusioni, di non rompere quella 
unità entusiasmante, fatta di abbracci fra 
vecchi combattenti e di propositi rivolu
zionari. A questo clima, dopo le pri:nc: 
schermaglie, non resiste neppure il grup
po di revisionisti ai quali abbiamo fatto 
cenno. E infatti, il Congresso non approva 
alcun programma ideologico, giacché un 
programma ideologico uniforme signifi
cherebbe: indubbiamente frattura; e si ri
collega perciò alle: più vecchie iniziative: 

associazionistiche del Movimen·o, che van
no dal lontano congresso di Saint-Jmier 
dcl 1872 a quello di Capolago del 1891. 
Così - con grave pregiudizio per la rea
lizzazione delle sue deliberazioni - il 
congresso tc:rd formalmente unite le ten
denze che lo compongono, in una asso
ciazione che darà agli organizzatori la 
illusione: di avere creato uno strumento 
efficiente e fu nzionale:, e che rassicurerà al 

contrario gli antiorganizzatori circa il si
gnificato di quella funzionalità. E' una 
soluzione di compromesso che trascura 
ogni esperienza fatta prima dcl ventennio 
fascista. A Carrara, quindi, risorge il e ca!. 
derone > ottocentesco, giu,tificato allora 
dalla immaturità dc:l Movimento, con la 
nuova denominazione di Federazione 
Anarchica I taliana (F.A.l.), la quale non 
è altro che u1.a sigla imposta a tutto il 
Movimento anarchico italiano. La F.A.l. 
: il Movimento rispondono infatti alla 

medesima definizione: sono qudl'insiem(' 
di renclenze e di gruppi che loaano per 
l'anarchismo, sulla base di principi fon· 
damc:ncali identici. Ed è chiaro che, essen
do gli anarchici contrari alla guida delle 
maggioranze: c<l alla subordinazione: del
le: minoranze, il disaccordo interno con
tinuo e basilare fra le ten,lenze ~arà capa
ce di stroncare numerose iniziative, com· 
promettendo tutta l'azione <lc:lla Federa
zione: italiana in campo nazionale e in 
campo locale. 

Da que)ta impostazione della F.A.1.
Movimento scaturiscono ovviamente le 
norme organizzative. Notevole è la dif
ferenza di tono fra il Patto dell'U.A.I. del 
1920 e le e direttive> della F.A.I., da cui 
traspare la convinzione che l'organizza
zione è ac.:ettata come male necessario, 
piuttosto che come garanzia di libertà. 
Invece di porre l'accento sull'obblìgo mo

rale del rispetto degli impegni e cioè 
sull'elemc.nto condizionante di ogni asso
ciazione, le e direttive> ribadiscono in 
maniera sintomatica il concetto dell'auto
nomia senza limiti, o - come avrebbe 
detto Malatesta - sc:nza quella nece;saria 
integrazione o garanzia dell'autonomia 
stessa, che consiste nell'obbligo del rispet
to dell'impegno associativo, sentito piut
tosto come diritto. Stando così le cose, è 
chiaro che !e e direttive: > non possono 
stabilire che le deliberazioni gc:naali dei 
congressi impegnino tutta la F.A.I. moral
mente e materialmente. Allo .;tesso Ufficio 
d! Corrispondenza, ora Consiglio Nazio
nale, si attribuisce solo il compito di cu
rare l'organizzazione se<:on<lo le delibe
razioni congressuali e di assicurare il col
!egamento fra i gruppi; mentre alle spese 
si decide di provvedere mediante sotto
scrizioni volontarie, escludendo il criterio 
di contributi fissi mensili. Il fatto è più 
importante di quanto non ;c:mbri a prima 
vista: un'attività politica sistematica che 
richieda delle spese regolari e che voglia 
rimanere legata a tutta una formazione 
deve evitare di dipendere da contribuii 
occasionali di individui e di gruppi. Giac
ché l'attività politica abbandonata alla 
generosità saltuaria di individui o gruppi 
rischia il fallimento, almeno come attività 
continua; non sarebbe poi impossibile che 
cadesse: sotto il controllo ideologico, più 
o mc:no esercitato, di individui o di gruppi. 

Sugli altri problemi il congres~o adona 
una serie di deliberazioni: prende posi
zione contro i C.L.~., considerandoli ma
nifestazioni autoritarie; costituisce un Co

mitato di Difesa Sindacale con il compito 
di coordinare l'azione dci Gruppi di Di
fesa Sindacale: già costituiti dagli anarchici 
nella C.G.l.L., con il compito di trasci
nare i lavoratori al metodo dell'azione 
diretta; esclude ogni accordo permanente 
con i partiti politici e con le or~anizza-

zioni da essi comrollatc:; ribadisce: l'anti
parlamc:ntarismo anarchico anche di fron
te alle prossime dc:zioni <lella Costituente 
e al Referendum istituzionale; afferma la 
nccc:s;ità di agitare il problema della li
bertà de! popolo spagnolo, di lottare: con
tro il mito della Ru~sia<omunista, dc:l
l'Inghiltcrra-liberale e dcli' America-popolo 
libero. 

La riconferma delle deliberazioni di 
Carrara in tutti i congressi successivi e:, 
per di più, la decisione del congresso di 
Bologna del 1947 di sostituire il Consiglio 
~azionale: con una Commissione di Cor
rispondenza cui si attribuiva l'esclusiva 
funzione di e buca per lettere>; e la de
liberazione dcli' assise nazionale di An

cona (1950), che prescriveva l'ammissione 
nei congressi della F.A.I. di tutti gli anar
chici aderenti o meno alla Federazione; 
dimostrano la prevalenza della tendenza 
antiorganizzatrice e spiegano in parte i 
contrasti insorti nel Movimento, subito 
<lopo Carrara. 

Nei mesi successivi al settembre del 
1945, le defezioni dal Movimento anar
chico furono numero>e, specialmente: dove 
il Movimento alla data del congresso di 
Carrara contava migliaia di proseliti. E' 
chiaro che molte di queste defezioni sono 
giustificate da adesioni affrettate, nella 
convinzione che il Movimento anarchico 
rendesse: possibile la realizzazione di idee 
che a volte non c'erano, di propo)iti inde
terminati, dettati solo dal clima rivolu
zionario instaurato dalla guerra partigia
na. Ma è altrettanto probabile che nu
merose defezioni (è qui il caso di ricor
dare pure quella di diversi giovani riuniti 
in una associazione ideologicamente oricn
~ata e nota con il nome di e Gruppi anar
~hici di azione proletaria>, avvenuta nel 
1953) sono da attribuire alla incapacità dci 
vecchi anarchici di comprendere e tolle
rare taluni atteggiamenti politici giova
nili non perfettamente in linea con i 
principi libertari, ma che il tempo e il 
loro aiuto avrebbero potuto trasformare 
in idee anarchiche. Nei confronti di que
sti giovani, molti vecchi anarchici assun
sero una posizione negativa, vuoi intolle
rante:, vuoi e da maestri > unici depositari 
ùc:lla verità. E questo contegno irritante, 
diretto a distruggere il contraddittore, mai 
a persuaderlo, ci sembra caratterizzi anzi 
gli in~crventi di taluni dei più rappre
sentativi anarchici italiani contro gli or
ganizzatori, da Carrara ad oggi. E' un 
difetto questo che non si può attribuire 
al Malatesta, e che non si spiega con il 
temperamento, ma piuttosto con una erra
ta in:erpretazione dc:l valore dell'individuo 
" del suo posto nell'associazione. 

Nell'ultimo decennio, i congressi ed i 
convegni degli anarchici sono impegnati 
quasi esclusivamente a difendere e riaf-
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i fermare le < direttive > di Carrara, nono
stante la continua e sempre più est~a ope
ra di moderata opposizione degli organiz
zatori, che pur mostrandosi preo:cupati 
di non suscitare fratture per guadagnare 
intanto altri al loro programma, richia
mano l'attenzione di rutto il MovimenLo 
sul Patto di Bologna del 1920. Viene così 
s!stemaricamente respinto ogni suggeri
mento tendente a dare responsabilità mag
giori alla Commissione di Corrisponden
za, a limitare d'altra pane i poteri incon
trollati dei redattori della scampa perio
dica del Movimento, a preparare i Con
gressì nazionali con discussioni preven
tive, che evitino le improvvisazioni e !e 
inutili querimonie. Talvolta si elude per
sino la questione della partecipazione -de
gli anarchici alle lotte operaie, o la si 
affronca con i medesimi termini c con i 
medesimi limiti delle volte precedenti. 
n?nostante l'esperienza imponga !o studio 
<li nuove prese di posizione. Infine, le 
questioni di carattere ideologico sono la 
riedizione non corretta delle vecrhie 1e
liberazioni, con i medesimi termini, e de 
nunciano la solita preoccupazione di con-

servare la primitiva purezza, rimasticando 
i vocaboli e le frasi validissimi ieri, ma 
superati oggi e incomprensibili per le 
masse popolari. 

Ciò nonostante il Movimento anarchico 
è notevolmente esteso e riscuote da alcuni 
anni simpatie considerevoli fra i giovani. 
Diverse sono le iniziative positive e le 
situazioni locali incoraggianti. A Milano 
il Movimento sembra affermarsi soprattut
to fra studenti universitari e fra giovani 
intellettuali, di cui non pochi realmente 
capaci. A Venezia già da tempo gli anar
chici hanno costituito una e Libreria In
ternazionale> ed espletano un'attività che 
va dalla conferenza, alla diffusione della 
>tampa, all'apertura di un cenacolo di 
pittori e ceramisti tendenzialmente liber
tari, a nuovi modi di espressione rivolu
zionaria mediante manifesti-immagini. A 
Roma la ripresa è recente ma apprezza
bile. A Carrara il Movimento è afflitto 
dall'esistenza di pseudo-anarchici che in 
realtà sono preoccupati unicamente di de
nigrare gli anarchici dei <Gruppi riu
niti > e di sostenere le iniziative de! grup
po pacciardiano della zona; ciò nonostante 

esso è riuscito a distinguersi e ad espri
mere per giunta una localmente forte 
organizzazione sindacale rivoluzionaria, 
ri<:ostiruendo l'U.S.I. A Livorno. come a 
Canosa e ad Ancona, il Movimento è 
quotidianamente rinnovato dal rapporto 
con le masse lavoratrici, fra le quali è 
attivamente operante. Numerose altre so
no le località ove gli anarchici sono in 
netta ripresa; ma sono altrettanto nume
rose le situazioni negative che, secondo 
gli organizzatori, una più ìimpegnata as
sociazione dovrebbe chiarire, isolando gli 
elementi di discordia, valutando le com
petenze e riunendo le forze, dando modo 
agli anarchici di smetterla con le improv
visazioni nei vari campi, da quel!o orga
nizzativo a quello culturale, che lamenta 
una pronunciata carenza di pubhli~azioni 
di propaganda moderne e aggiornate e che 
è oggi appesantito dalla ristampa rii opere 
inattuali e noiose e da periodici infarciti 
di vecchie espressioni e di retoriche < ti
rate>. 

Comunque, le vicende del Movimento 
in quest'ultimo ventennio e la situazione 
che si riscontra nel suo seno non testimo-

Anarchismo e democrazia 

Cambridge (Mass) 13 sett. 1945 
Caro Borghi, 

Molto mi duole che la salute non 
più robusta come quella di mezzo 
secolo fa e la minaccia sempre im
minente di un attacco di asma pro
dotto dal < ragweed > mi vietino di 
intervenire alla riunione in cui i tuoi 
amici politici e personali ti saluteran
no mentre prendi la via del ritorno 
in Italia. 

Io non appartengo a quella classe 
di gente che ammirò Schirru e Sbar
dellotto quando andarono a lasciar 
la vita in Italia al tempo di Mussoli
ni, ma oggi che Mussolini non c'è 
più, e vi è il Luogotenente del Papà, 
trovano che i correligionari di Schir
ru e di Sbardellotto sono buoni so
lamente quando sono morti. 

Se credessi la umanità più intelli
gente e meno indifferente al suo stes
so male che essa non è, sarei anar
chico anch'io. Purtroppo la umanità, 
quale la vedo intorno a me, cioè i 
nocevento novantanove millesimi, e 
forse più, dell'umanità, è interessata 
solo a mangiare, far figli e andare a 
scommettere alle corse dei cani. A 
questa umanità riescono anche troppo 
incomodi quei piccoli frammenti di 
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anarchia che un regime democratico 
garantisce o dovrebbe garantire: li
bertà di pensiero, libertà di parola, 
libertà di culto, libertà di associazio
ne politica ed economica, abolizione 
dei privilegi politici ereditari, limita
zione del diritto di proprietà perché 
non soffochi i diritti dei non proprie
tari, diritto di scegliere e licenziare 
chi deve amministrare o sorvegliare 
l'amministrazione della comunità, di
ritto di associarsi alla propria nazione 
e così di seguito. Quei novecento no
vantanove millesimi di cui sopra non 
ci tengono molto neanche a questi 
frammenti di anarchia. Per lo meno 
se li lasciano portar via troppo spesso 
senza batter ciglio o limitandosi ap
pena a stringersi nelle spalle. 

Tu, caro Borghi, appartieni a quel
la minoranza di uno su mille che si 
occupa non solo degli affari propri 
ma anche degli affari altrui. E que
sta minoranza è divisa in gruppi e 
gruppetti che preferiscono rompersi 
le ossa a vicenda invece di confede
rarsi contro i nemici comuni. Anche 
questo fa parte del destino umano, e 
non c'è che da accettarlo così com'è. In 
conseguenza tu sei anarchico, e io so
no un povero disgraziato democrati-

co della scuola antidiluviana dura a 
monre. 

Ma mentre non intendo attenuare 
nè a te nè a me tutto quanto ci di
vide politicamente, intendo affermare 
pubblicamente, per quanto la mia af
fermazione possa valere, il mio rispet
to per la tua integrità morale, per la 
tua coerenza, per la tua capacità di 
abnegazione e di sacrificio. Conside
ro come una grande fortuna nella 
mia vita averti conosciuto, apprezzato 
e amato in questi ultimi anni della 
tua dimora in America. 

Buon viaggio, caro Borghi. Quando 
sarai laggiù, nell'Italia bella, ricorda
ti qualche volta di questa tante volte 
da te vilipesa democrazia americana, 
che ti dette senza dubbio più di un 
non leggero dolor di testa, ma ti la
sciò vivere e respirare. Con tutti i 
suoi immensi difetti, essa è, nell'in
sieme, preferibile a qualunque altro 
regime che non sia quello della tua 
anarchia. 

GAETANO SALVEMINI 

La lettera inedita che publichiamo 
fu scritta da Gaetano Salve mini al 
vecchio capo anarchico Armando Bor
ghi in occasione del rientro di questi 
in Italia nel 1945. 
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niano alcuna reale incidenza degli anar
chici nella società italiana attuale. Ci sem· 
bra positivo che questo fatto sia avvertito 
chiaramente anche da non pochi delegati 
de! Convegno di Bologna. Quella degli 
anarchici è piuttosto un'azione indiretta, 
impalpabile, su individui e gruppi; è una 
protesta generosa, di cui non si può ?ggi 
determinare l'incidenza, contro !'azione 
autoritaria dei partiti e degli altri gruppi 
di potere. Il disagio che scaturisce da que
sta constatazione rafforza in taluni la 
convinzione che il Movimento debba asse
gnarsi il compito maggiore di espandersi, 
inserendosi nella realtà sociale per svol
gervi un proprio ruolo con proprie solu
zioni, adottando un linguaggio rinnovato 
e sforzandosi di non ripetere gli errori 
di ieri. Altri, invece di unirsi in questa 
ricerca faticosa di una strada su cui sia 
possibile un'azione efficace, si rifiutano 
di tirare le somme sul fatto che l'anar
chismo, a differenza di quando aveva una 
sua vitalità correlativa ai movimenti so
ciali dcl periodo, si trova oggi anchilo
sato e chiuso in se stesso. E preferiscono 
rifugiarsi nella vita interna del gruppo, 
avv~rsando ogni rinnovamento anche ver
bale, per paura che il nuovo sia revisione 
e negazione dell'anarchismo e della liber
tà individuale. La cama principale di que
sta doppia interpretazione dcl compito 
dell'anarchismo, sta in fondo - come 
abbiamo già detto - nella diversa inter
pretazione dcl contenuto dell'anarchismo 
stesso. Per i primi. infatti. esso consiste 
nell'associazione antiautoritaria come ga
ranzia di libertà, come protezione degli 
a,;sociati dalle decisioni arbitrarie delle 
e personalità>; per i secondi cons:ste in
vece nella meno-associazione, giacché per 
essi associazione è autorità, 

Questo conflitto, assai vivo prima del 
ventennio ma superato, com'è noto, nel
l'unico modo poss"hilc con la coraggiosa 
decisione adottata a Bologna nel 1920, è 
ricomparso riacutizzato in questo secondo 
dopoguerra, a causa della frattur:i tra il 
1922 e il 1945. di cui tutta la vita ita
liana ancor oggi soffre, ed ha rc;o inde 
cisi persino i più convinti assertori del 
programma malatestiano 

Ma sembra. come appunto si nota esa
minando le posizioni dei rappresentanti 
di queste due tendenze presenti a Bolo
gna. che la chiarifirazionc sia realmente 
avviata. che cioè l'idea di una organizza
zione efficiente e funzionale di tendenza 
abbia guadagnato la srra~rande maggio
ranza degli anarchici. Secondo i quali 
ouesto fatto darebhe al Movimento la pos
sibilit?i di azioni coordinate e quindi pi\1 
~fficìrnti in tutto il paese. di esperimenti 
non pi\1 isolati e crrtamente validi per la 
.;cerca di soluzioni anarchiche nuove e 
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rispondenti all'attuale fase di sviluppo 
della società, nella quale essi intravedono 
un ottimistico avvenire dell'anarchismo. 

Chi analizza la storia di questi ulttmi 
anni - essi dicono - si accorge che c'è 
in atto un processo totalitario in pieno 
sviluppo, che tende alla trasformazione 
delle cla;si in caste, che burocratizza il 
privilegio, militarizza la vita del:e masse. 
centralizza sempre più il potere, monopo
lizzando l'iniziativa e negando in defi
nitiva l'uomo. Contro questa minaccia gli 
anarchici contano sulla sete che grandi 
moltitudini hanno d1 socialismo. " come 
mezzo di liberazione. Esiste, è vero, il 
pericolo che questi desideri di costruzioni 
socialiste siano canalizzati (come è in par
te avvenuto) dentro il processo le~alitario. 
L'unica speranza sta nel dare al mondo 
altri esempi come quello spagnolo, sta 
in creazioni socialiste libere e coordinate, 
che dissipino l'incubo dell'inevitabilità del
la polizia segreta, delle rivo\ver.ite alla 
nuca, dei campi di concentramento e del
la schiavitù. Gli anarchici ritengono che 
segni di ripresa, di reazione contro questa 
tendenza totalitaria ci siano e si facciano 
continuamente sentire. non solo nel con
tegno generale anticonformista della gio
ventù attuale Essi constatano che la solu-. ' . . ' zione libertaria e stata nproposta pm 
volte in questi ultimi anni: nel .::orso dci 
fatti d'Ungheria, nelle manifestazioni anti
autoritarie in Polonia. nella crisi dcl si
• . m1 staliniano e nella ricomparsa di 
istanze e di affermazioni chiaramente li
bertarie nella società sovierica; con le col
lettività agricole in Palestina. in numerosi 
momenti 'critici attraversati dal so.:ia\i;mo 
legalitario italiano e nell'aspetto volonta
ristico del contegno di certi gruppi di 
giovani che vivono nel mo seno. 

Ma c'è da chiedersi - per concludere 
il nostro discorso - se questi segni di rea
zione contro l'attuale tendenza totalita
ria dei gruppi di potere della nostra so
cietà, congiunti alla ripresa organizzativa 
degli anarchici, diano ai medesimi possi
bilità ragionevoli di ridiventare un mo
\'Ìmento nopolare, così come lo furono fra 
la fine del secolo scorso cd i primi del 
corrente. Alla domanda non ci sembra di 
poter dare una risposta affermativa. Lo 
anarchismo ebbe, oltre mezzo secolo fa. 
una vitalità ed un valore veramente po
rolari. nel quadro generale delle istanze 
liberali e rivoluzionarie che dominavano 
quel periodo. Ma l'azione diretta e la lot
ta rivolu7ionaria comportano un eroismo 
che non è dell'uomo medio. Perciò. quan
do il suffragio universale, le centrali sin
dacali ed i partiti di massa aprirono la 
\'ia del riformismo e del parlamentarismo. 
l'~""C1 del\'anarchismo porolare tramontò. 
Da allora, solo nel corso di occasioni p::irti
colari gli anarchici ebbero la possibilità di 

inAuire direttamente sulla storia dcl no
stro paese, ridiventando movimento popo
lare: durante la Settimana Rossa, nel pri
mo dopoguerra, subito dopo il 25 apri
le 1945. 

Jn altri termini, dal momento in cui il 
riformismo ed il parlamentarismo apriro
no alle masse una strada meno tribolata 
(anche se assai più lunga e per certi versi 
realmente illusoria), il Movimento anarchi
co ebbe possibilità di affermazione diretta 
sugli avvenimenti, trascinando le masse 
popolari sul terreno dell'azione libertaria, 
solo nei momenti di crisi del potere co
stituito e dei gruppi che agiscono alla ba
se di esso. Giacché in questi momenti, 
la via riformistica è considerata dcl tut
to insufficiente e anzi illusoria dalle mas
se popolari, che ricorrono con entusia
smo alla via eroica e rivoluzionaria. Or
bene, che in questi momenti l'azione 
degli anarchici abbia concreta inAuen1~1 
sui movimenti popolari ed effetti perma
nenti di concreta propaganda realizzatri
ce (si ricordino le collettività agricole 
spagnole del 1936-37) dipende in primo 
luogo dalla loro efficienza organizzati\"a, 
dalla attualità dei loro metodi di. propa
ganda, dalla loro capacità di affrontare i 
problemi che man mano si presentano 
alle masse popolari, prospettando di volta 
in volta soluzioni libertarie. 

Per quanto riguarda la possibilità dcl 
Movimento anarchico di influire diretta
mente e visibilmente sugli avvenimenti 
nei periodi di intervallo rivoluzionario, ci 
sembra pertinente, quanto Malatesta scri
veva in Umanità Nova nel settembre del 
1921 : e E' cosa provata che date certe 
condizioni economiche, dato un certo am
biente sociale, le condizioni intellettuali e 
morali della massa restano sostanzialmen
te le stesse e, fino a quando un fatto ester
no, un fatto idealmente o materialmente 
violento non viene a modificare qudl'am
biente, la propaganda, l'educazione, l'istru
zione restano impotenti e non riescono ad 
agire che sopra quel numero d'individui 
che, in forza di privile~ naturali o so
ciali, possono vincere l'ambiente in cui 
sono costretti a vivere>. In altre parole, 
durante questi intervalli, il Movimento 
anarchico resta praticamente incapace di 
esprimere un'azione politica efficiente, re
sta un movimento di opinione e di for
mnionc libertaria, che irrobustisce le sue 
forze e le organiz1,a e le moltiplica, in 
attesa delle occasioni favorevoli, delle oc
casioni rivoluzionarie; le quali sono deter
mi natc da motivi a volte apparentemente 
inconsistenti e da forze che certamente 
non possono essere calcolate con i bollet
tini del ceMimt'nto. 

GINO CERRITO 
(Fine) 
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Lo sperpero 

del 

pubblico denaro 

lo merito al Convegno del Movimento Salvemini sulla spesa 
pubblica, abbiamo pubblicato nei numeri scorsi un riassunto 
della relazione di Leopoldo Piccardi accompagnato da un 
resoconto critico di Ferruccio Parri e la polemica Rossi -
Marzano. Presentiamo adesso ai lettori l'intervento del prof. 
de Finetti e la r eplica finale di Massimo Severo Giannini. 

Il freno burocratico 

PREMETTO che sono un matematico, e 
non mi Oc\..uperò quindi degli aspetti 

giuridici, di cui non mi inten<lo. Mi sono 
invece occup:ito per molti anni e5pressa· 
mente, e tuttora m'intere,so un po', di 
raz:onalizzazione e organinnionc, specie 
meccanografica, di lavori in amministra
zioni private e pubbliche. e pcrtan~o vedrò 
naturalmente le cose <la un punto di 
vista un po' particolare e <livcrso <la quelli 
maggiormente sviluppa·i finora. Sono lie
to tuttavia di trovare che qucs•o mio 
punto di vista è molto concordante con 
quello espresço dal collega Giannini nel
la sua relazione e più ancora nella re· 
plica: si è parlato troppo di controlli, 
come di un problema a s~ >tante -nenrrc 
il problema è quello globale dc. sistema 
e dei criteri della pubblica spesa. Effet
tivamente. il controllo non è che un ele
mento aggiuntivo del lavoro. che ha un 
suo costo ed un ricavo dato dal valore 
previsto (speranza matematica) delle sot· 
trazioni evitate o scoperte; l'obiettivo di 
massimizzazione del rendimento include 
quindi in particolare anche la prescri
zione di attuare i controlli se e fin do,·e 
c'è convenienza a farli. Si potrebbe forse 
andare un po' oltre artribuendo conven
zionalmente un certo ,·alore monetario 
addizionale al fatto in ~ di scoprire e 
s..:ora,!?(!iare trascuratene e irre!!olarità e 
preservare l'onestà della burocrazia. ma 
sarebbe asrur<lo pensare (come a volte 
sembra veder ammesço) che tale fine 
vada considerato come un obhli!!o asso
luto, un imperativo categorico, che tra
sformi il controllo in una norma irri
nunciabile quale che ne sia il costo, sen
za giudizio di convenienza. pur di e;clu
dere (o di illudersi di escludere) Ojrni 
possibilità di quella cosa di:ibolic:i che 
sarebbe un'irregolarità. T ale concetto por
ta infatti spesso all'assurdo di spendere 
senza esitazione un miliardo per timore 
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della distrazione di una lira. mentre in 
altri casi non si spende una lira per 
evitare possibili distrazioni di miliardi. 

Ma su ciò ritornerò espressamente e 
diffusamente; c'è infatti qualche punto 
preliminare su cui devo chiarire subito 
il mio punto di vista, dato che anche le 
criti<:he e le diagnosi acute e severe fatte 
ill questa sede non mi danno l'imprcs
si'.>ne di scenà~;·,: fino al frodo <lei pro
b!cmi e avvertire l'insostenibile gravità 
della siruazione nei suoi veri termini e 
con tutte le sue implicazioni. Soltanto 
La !vialfa, col suo intervento coraggioso 
e appassionato, mi ha dato la sensazione 
di avere piena drammatica consapevolez
za dello stato di sfacelo in cui ci dibat
tiamo. Prevedo che, usando i termini ap· 
propriati anziché pietosi eufemismi, potrò 
sembrare esagerato e pessimista (o e ar
rabbiato>, come direbbe Giannini). Ac
cetto questo rischio, che cercherò di sor
montare dimostrando anzitutto che quei 
termini non sono polemici ma semplice
mente esatti, e poi spiegando i motivi di 
fiducia in una necessaria moderna ri~trut
rurazione dello Stato, in conformità alle 
sue sempre più vaste esigenze e funzioni 
che riconosco ed auspico. 

Il vero sperpero 

Il vero grande sperpero del pubblico 
denaro non è q uello deri,·antc da ca~i 
di disonestà, forse non così rari come 
vorremmo, certo condannabili, ma comun
que limitati, ed in certa misura inevi
tabili anche nella più perfetta delle org:i
nizzazioni. Il vero grande sperpero è 
quello derivante dalla totale disfunzione 
dell'apparato statale: diJf unzione non nel 
senso di imperfetto funzionamento bensì 
di funzionamento alla rovescia. 

Prima di passare ad esemplificazioni 
devo rispondere all'ovvia e risaputa obie· 
zione: se le leggi sono anacronistiche 
bisogna riformarle, ma, finché esistono, 
bisogna rispettarle e farle rispettare. Nes
suno più di me aderirebbe a questa tesi 
se non sapessi per esperienza quanto sia 
difficile ad ogni proposta seria e sensata 
di farsi strada nella giungla burocratica 
e parlamentare. anche se si tratta di cose 
minime. (Soltanto alle abominevoli e leg
gine> si spalancano tutte le pone!). Ep
poi è tutto un tessuto di mostruosità. in 
cui è difficile trovare il bandolo da dove 
si dovrebbe cominciare. Non :ni sento 
pertanto di condannare i parlamentari 
che non riescono in siffatto cc,mpito, ben
ché trovi deplorevole che non si ren
dano neppure conto della necessità cd 
urgenza di affrontarlo. 

In difetto di ciò, per lunga prassi, i 
funzionari più consapevoli intelligenti ed 
onesti avevano trovato un modus vivendi 
interpretando le norme con un briciolo 
di buon senso, e solo grazie a ciò non 
eravamo sull'orlo dello sface!o finché 
qualcuno non arricciò il naso. Da allora 
i fannulloni gongolano, gli attivi non 
o~ano, rutto ristagna: è una catastrofe. 
è b catastrofe nazionale, è la vera Capo· 
retto. E' risaputo che l'applicazione lct
reralc delle leggi costituisce la forma più 
malvagia di sciopero. che dovrebb'essere 
proibita anche come arma estrema di lot
ta sindacale; qualcuno invece la addita 
come un dovere. 

E' stato insinuato che l'elasticità nel
l'interpretare le leggi sarebbe un privi
le{!io preteso dagli scienziati in quanto 
t:ili. Noi nessun privilegio, anche se per 
essi ovviamente è più disa{!evole inchi
narsi davanti alla stupidità. Come esi
genz:i è valida di per sé e per tutti. 

E' st:ita anche messa in relazione tale 
ela~ticità con la mancanza di onestà. 
Può darsi - incidentalmente, e forse 
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purtroppo è aHenuto - che la neccssiLà 
di seguir \'ie tra\"ersc anche a fin di bene 
induca talvolta a una certa le,.gerezza; 
però, chi è di3onesto di proposito, cerca 
<li trovare coperchi legali per le: sue pen
tole. 

Jl feticcio formalistico 

A prescindere da fuorvi:imenti. lJUella 
ela~ticità che dovrebbe continuare ad es
~ere consentila - ed anzi impoMa! -
non è la mancanza di obbedienza alla 
legge, bensì l'obbedienza ai fini che essa 
si propone e che possono ben richiedere 
altri mezzi in circostanze mutate. Vice
versa, offende la legge proprio chi, appli
candola pedestremente e pedissequamente, 
la e.pone a ludibrio e dileggio facendo 
apparire essa come idiota anziché lui 
stesso. La legge va intesa non come fet:c. 
cio formalistico, ma come norma (diceva 
La Malfa), anzi meglio come direttiva 
(corres~e Piccardi), da autoregolarsi in 
base all'esperienza (mediante e feedback >, 

come ricordò altri accennando alla ciber· 
1etica). 

In sinLesi, potremmo dire che In cli
reLtiva delle leggi si riassume nel con
seguimento massimo dell'obbiettivo della 
collettività: le prescrizioni di dettaglio 
c:he esse possono dare per il suo conse
guimento non possono che avere valore 
csemplificaùvo e contingente <la adeguare 
(meglio esplicitamente riformando le lc:g· 
gi, e comunque almeno tacitamente) a. 
mutare delle situazioni. 

L'azione amministrativa deve pertanto 
rispondere alle esigenze che si prefigge 
col minimo costo, ed in particolare quel
la consistente in controlli deve equilibrare, 
come detto, il costo al risparmio sperato; 
per usare l'espressiva formulazione mar
ginalistica, occorre distribuire la spesa per 
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controlli in modo che. in ogni singolo 
campo, l'ultima lira spesa produca un ri
sparmio sperato di una lira. 

L'interpretazione letterale delle norme 
porta invece a pre~cindere nel modo più 
ottuso da ogni confronto <li opportunità 
o convenienza nella ~celta delle azioni e 
delle procedure e nell'applicazione di 
controlli preventivi e successivi d'ogni tipo 
e natura. Nella relazione Giannini è detto 
ed esemplificato patentemcn~e che proprio 
le pastoie escogitate al fine di impedire 
sperperi sono causa ovvia e ine\•irabile 
dei più enormi e assurdi sperperi. ~on 
ciò è strano: ciò che è strano e inconce
pibile è che vi sia bisogno di tali affer
mazioni ed esemplificazioni. Bisogna am
mettere che quelle norme siano dotate di 
particolare perniciosità anche per le fa. 
coltà mentali di coloro che ne vengono 
a contatto, rendendoli incapaci di inten
dere e di vedere le insite assurdità. Si 
ha così quella particolare forma di schi
zofrenia che, anni addietro. ho suggerito 
di chiamare burofrenia (ma che ora pre
ferirci chiamare schifofrenia. per l'effetto 
che mi fa e vorrei facesse a tutti). 

I controlli assurdi 

L'unico modo di servirsi di esseri uma
ni cercando di ottenerne risultati ragio
nevolmente utili è di accordar loro fi. 
ducia e responsabilità, con la sen>azione 
di essere assistiti da una sorveglianza so
stanziale intesa a consigliarli, metterli in 
~uardia, richiamarli, e così migliorarli. e 
~olo all'estremo, a malincuore ma senza 
esitazione, ad allontanarli se non sono 
adatti e a punirli se lo meritano. Invece 
il nostro sistema. completando un'imma
gine di Giannini, consiste nel mettere 
preventivamente le manette a chi deve 
agire e farlo sorvegliare da un control
lore cieco, come se questa coppia di mo
stri potesse equivalere a un essere umano 
completo e libero, o surrogarlo. Le ma
nette alle mani del primo e le bende agli 
occhi del secondo avranno certnmente 
l'effetto di impedire loro di agire o con
trollare intelligentemente, per cui lo Stato 
subirà comunque lo sperpero causaro dal 
modo inappropriato di operare loro im
posto e dal pagamento dello stipendio che 
per tale dannoso operare viene loro cor
risposto; non è poi affatto c~clu~ p~rò 
che chi si vede a priori considera·o e 
trattato come un ladro non si senta pro
rncato e incoraggiato a diventarlo e vi 
riesca nonostante le antidiluviane ma
nette in modo che il cieco non possa ac
corgersene. In tal modo ammetto che il 
colpevole debba essere punito, sia pur 

con l'attenuante della provocaz:one gra· 
\e, ma ben maggiore punizione ~pene
rebbe ai fautori delle norme vigenti (an
che se possa sembrare a talun~ eccessiva 
la pena che proporrei se dovessi fungere 
da P.M.: l'annientamento col DDT). 

Procedure ant ieconomiche 

Nel fare queste considerazioni non ri
rengo si debba distinguere, come invece 
>Ìa opinione generale, tra il caso di pub
bliche amministrazioni od imprest:; ccr· 
tamenre la presenza di attività imprendi
toriali accentua la presenza e preminenza 
cli aspetti tecnici ed economici, ma è 
errore non applicare la stessa visuale al 
giudizio di economicità delle attività am
ministrative. Perfino per giudicare l'atti· 
virà della magistratura si dovrebbe adde
bitarle i danni causati allo Sta•o e ai 
privari da ingiustificati rinvii, da manca
to ammodernamento di sistemi e attrcz
zarure, da negligenza nell'accertare (o 
esigere sia garantito da altri uffici) ogni 
titolo d1 idoneità dei giurati, e via di
cendo. Soprattutto grottesca è la cecità 
nel non tener conto dcl fattore tempo, 
la cui valutazione dovrebbe avere pe>o 
essenziale soao molteplici aspetti. Si tol
lerano con incantevole disinvoltura ri
tardi di mesi e di anni nell'evasione di 
pratiche, nell'espletamento di esami e con
corsi, nella presentazione di bilanci e 
rendiconti, nella definizione di aste ed 
appalti, nella conclusione di processi ci
vili e penali, nell'effettuazione di con
trolli contabili, nel pagamento di somme 
dovute dallo Stato, nella concessione di 
pensioni, ed in mille e mille altri esempi. 
A parte la perdita d'interessi (ad es. di 
reddito su di un bene che rimane impro
duttivo finché non giunge a termine un 
labirintico iter interministeriale), in mol:i 
ca~i un ritardo annulla ogni utilità (se 

occorreva provvedere a u~ bisogno im
mediato), o è causa di danni irrimediabili 
(per attività bloccate nell'incertcZ?.a di 
una decisione o giudizio, per un imputa•o 
che attende il processo in carcere o co
munque nella preoccupazione, ccc.). o 
deteriora la situazione (perdita di <locu
mentazione o di memoria o di possibilità 
di ricomuzione di dati, morte di inreres· 
sati o di te>timoni, ecc.), o porta varie 
altre possibili conseguenze negative. 

Altro aspetto ignorato, quello probabi
listico-statistico, che pur sarebbe essenzia
le come criterio di decisione in ogni si
tu:lzione incerta. dovendosi confrontare 
i rischi derivanti da ogni decisione per 
sce1?liere quello minore. Norme basate su 
deficienze concettuali di portata cosl fon
damentale non possono neppure casual-
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mente anicinarsi a<l alcunché di ragio· 
ncvo!e; l'esperienza delle conseguenze pra
tiche lo conferma. 

Deficienze organizzative 

Alle deficienze d'impostazione concet
tuale si aggiungono quelle concernenti la 
tecnica organizzativa, che è igMrata e 
trascurata, cosicché mancano in genere le 
attrezzature per tenere nella dovuta evi
denza i dati che possono occorrere (p. es. 
anagrafici, v. anche il detto csemp:o dci 
giurati incapaci; o statistici, o di docu
mentazione) e per elaborarli rapidamente 
ed efficacemente secondo le esigenze del 
momento. E dcl resto le stesse norme 
ignorano la necessità o possibilità di ba
sare giudizi e decisioni su elementi \'alidi 
come quelli menzionati anziché su vaghi 
criteri formulabili con frasi generiche. 

Che le conclusioni siano spesso assur
de, come nel caso citato in questo conve. 
gno di un concorso per manovali alle 
Ferrovie, lo capisce anche un bambino, 
e probabilmente nel suo intimo lo capisce 
anche colui che ha redatto il bando, ma 
pensa che ammettendolo perderebbe la 
propria altissima dignità di e cretino per 
dovere d'ufficio nell'esercizio uffi.:ia'.c del
le sue disfunzioni>. Già - egli avrà 
detto tra sé - per scegliere un migliaio 
di manovali fra oltre I00.000 aspiranti 
mediante esami scritti e orali occorreran
no anni (mentre servirebbe as.rnmerli su
bito), si farà perdere molto tempo a molti 
commissari incorrendo in una spesa enor
me, si provocherà ulteriore spreco di 
tempo carta ecc. scatenando una valanga 
di raccomandazioni (e chissà se tutti i 
commissari saranno proprio insensibili e 
incorruttibili), ma almeno saprò con esat
tezza (a parte tutti i grossolani errori 
casuali e no) quali sono i mille migliori 
coll'altezza al centesimo di centesimo di 
punto; se poi dovremo accontentarci dci 
peggiori che in quattro anni non hanno 
trovato altro posto e saranno i ~oli dispo
nibili sarà un fatto fortuito che nessuna 
norma mi autorizza e ran·o meno mi 
obbliga a prevedere o aJ immaginare. 

E così si potrebbe sviluppare, avendo 
tempo da perdere e !orza di perdurare 
nell'intento di rani:>arc col sarcasmo ciò 
che fa sanguinare dentro Ji sdegno e Ycr
gogna, ciascuno degli c~mpi che accen
neremo e degli infiniti che si potrebbero 
aggiungere. 

Per vedere come non sia affatto rispet
tato un criterio unitario nd valutare la 
convenienza di controlli contabili o so
stanziali, basti ricordare come per ceree 
operazioni minime si effettuino ripetuti 
controlli al 100% (dove basterebbe qual-
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che sporadico assaggio per campione), 
mentre per altre transazioni ingenti man
ca ogni controllo. E per vedere come tale 
ossequio a norme pre.>e alla lettera si 
presti a far funzionare tutto alla rot,escia, 
approfittandone per eludere e capuvolgere 
i fini evidenti e naturali, e per conseguire 
invece indebiti vantaggi particolari, bam
no altri pochi ma significa:ivi e)emp1. Se 
una vecchia norma (o consuetudine?) dice 
di fare due ispezioni all'anno ad ogni 
ufficio, e per scarsezza di persone o nu
merosità di uffici esse si riducono a fugaci 
visite o pranzetti, nulla <li male pu~ché 
siano due; guai farne di meno, anche ;e 
in tal modo potrebbero essere ispezioni 
vere anziché per burla. Completamente 
alla rovescia sopravvive il concetto di ge
rarchia: scomparso nel senso necessario 
<li autorità che assicura il retto funzio
namento dell'amministrazione, s'impone 
come istituzione feudale e fattore di di
sfunzione (fino a ritener disdicevole fare 
ml serio l'ispezione se colui ::he si è 
mandati a ispezionare è di pari grado!). 
E tale rovesciamento è stato consacrato 
nella legislazione: mentre anticamente la 
promozione era intesa come un provve
dimento necessario a coprire un posto va
cante s::egliendo il più adatto (cd era già 
deplorevole che si usasse invece troppo 
riguardo all'anzianità), ora - grazie alla 
trovata d'un e ingegno pitzaluto >. come 
dicono i romani - la promozione è un 
espediente per fare conseguire a chiun
que rientri in date ipotesi uno stipendio 
e un grado superiori, ;;alvo lasciarlo poi 
in ozio per mancanza di posti (ed è il 
guaio minore e la soluzione più seria, 
adottata dalla Difesa per i cosiddetti e ge
nerali-squillo>), oppure (e accade perfino 
questo) giungendo a scardinare l'ammi
nistrazione per creare a ciascuno fram· 
menti di ufficio su cui sfogarsi ad e~er
citare i poteri dcl grado. 

La «hurofrenia» 

E si potrebbe continuare all'infinito, ma 
chiunque potrà aggiungere altre esempli
ficazioni di sua propria sofferta in<lignata 
c'pericnza. Vorrei però raccomandare a 
tutti di leggere l'impressionante relazione 
dc! collega Cosciaru sui lavori della Com
missione per la riforma tributaria: c'è da 
restare esterrefatti. Sarebbe ottima CO)a 
farne un riassunto, senza le parti tecni
che, e metterlo in vendita nd~e edicole 
come un Oscar: basterebbe a far aprire 
gli occhi anche ai ciechi in fatto di buro
frenia, e costituire un campanello d'al
larme udibile anche dai più sordi sul
l'incombente stato di sfacelo. E .;arebbe da 
aggiungervi, per suggerire concetti atti a 

f.ir intraHedere 1 rimedi, una sintesi di 
ciò che dice V. B. Zimmermann (un pro
fessore americano di scienza dd!'ammi
nistrazionc. da anni residente in Italia) 
c!rca a!cuni fattori di efficienza dell'am
ministrazione americana (V. B. Zimmer
mann, Riflessione sui fattori che concor
rono alla efficienza della pubblica ammi
nistrazione statunitense, e La scienza e 
la tecnica della organizzazione nella Pub
blica amministrazione>, Roma, 1964, n. I, 
p. 72-92). Senza che egli faccia confronti, 
ri,ulta chiaro che sopprimendo !e storture 
burofrenichc qui sbeffeggiate e facendo 
il contrario è possibile e naturale far sì 
che tutto vada per il suo verso. 

Benché apparentemente fuori tema, vor
rei menzionare che uno di tali fattori di 
efficienza è il principio che « nulla di ciò 
che riguarda l'amministrazione può es
sere tenuto segreto salvo che non sia 
esplicitamente e ufficialmente classificato 
::ome tale >. Dico che ciò è solo apparen
temente fuori tema perché l'unico vero 
controllo è, a mio avviso, quello del pub
blico quando c'è l'obbligo di dirgli tutto 
e spiegargli tutto senza parlare da un 
piedl;tallo d'altezzosità o di distacco. Le 
amministrazioni e gli enti dovrebbero ap
profittare delle segnalazioni di disfun
zioni che appaiono su quotidiani e roto
calchi per emendarle, ringraziando i de
nuncianti e premiandoli per la loro col
laborazione, anziché chiudersi in sdegno
so silenzio o rendersi ridicoli ed ese
crabili col sostenere che, secondo loro, 
e tutto va ben, va tutto ben >. Se cosl 
avessero fatto da qualche anno, molto già 
veramente e andrebbe ben >. 

Che fare ? 

Cos:t occorre perché le cose pos.>ano av
v:arsi a funzionare bene? Può avvenire 
ciò evitando lo sfacelo o solo ricostruen
do dopo lo sfacelo? 

Ciò che occorre è distruggere la mcn
taLtà burofrenica e togliere ogni potere a 
coloro che ne sono affetti o inquinati. 
Come possa avvenire dipende <la varie 
incognite; per usare l'immagine di Pic
cardi, si tratta di sapere se l'originario 
edificio dell'amministrazione statale crol
lerà dcl tutto, e sarà del tutto sostituito 
dai rifugi di fortuna fatti per sottrarre 
qualcosa al suo sfacelo, sviluppandoli ra
zionalmente, o se invece si potrà restau
rare, rammodernandolo radicalmente, 
l'edificio antico. La distinzione per me è 
irrilevante: trovo oziosa, come ogni quc
~tione di parole, ogni presa di posizione 
aprioristica pro o contro il vecchio o il 
nuovo, la tradizione o l'innovazione e via 
dicendo. Occorre quel che occorre, co
munque lo si raggiunga; in esso vi sarà 
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di per sé quel tanto di tradizion:i!c: che 
sopra\ \'i\·e e (jUcl tanto di inno\'azionc: 
che germoglia nella nostra \'Olontà e con · 
\ inzione anche a nostra insaputa. 

Importante è piuttosto sapere su quali 
forze si può contare e <li quali appoggi 
è indispensabile: l'intervento. Ho detto 
che sono ottimista, e lo sono perché sono 
certo de!l'c:sistc:nza di forze sufficienti per 
l'impresa, purché si .pezzi lo squilibno 
:i loro danno che le: opprime. E lo squili
brio non può non spezzarsi, appena la 
~c:nsazione dello sfaccio divenga consape
volezza della pubblica opinione:, o, se 
allora sarà troppo tar<lì, dopo che: lo 
sfacelo sarà avvenuto schiacciando i re
sponsabili. 

Dove sono queste forze su cui si può 
contare? In primo luogo esiste, e merita 
sommo rispetto e gratitudine, una mino
ranza dì persone: capaci, aperte, appassìo
n:tte, \'Olitive, nel seno s•esso della pub· 
blica amministrazione:. Senza di loro, s:i
remmo già a rotoli. Sono coloro che 
- secondo l'indovinata definizione co
niata da Cesare Zappu!li in una su:t riu
;;cica inchiesta - e cospirano per il bene 
dello Stato >. 

E' vero, ad essi si contrappongono gli 
incurabili esponenti della mentalità buro
frc:nica: quelli che sembrano godere delle 
più assurde e: cavillose interpretazioni di 
leggi e regolamenti per poter vessare: e 
sfidare i miseri cittadini pavoneggiandosi 
della propria autorità per far accettare 
che il nero è bi:inco. Ma anche questa 
genia, fortunatamente, è pur sempre una 

minoranza (purtroppo forse un po' meno 
ristretta). 

Lo squilibrio dipende dalla rnJssa più 
o meno inerte e: incolore, ed è inevitabile 
che, fino a quando essa vede (per dirlo 
con Piccardi) e che chi fa non ha alcun 
\'antaggio ma corre assai maggiori pericoli 
di chi non fa>, finisca per adc:~uarsi alla 
infingardaggine: regolamentare:.· ~a è ov
\'iO per la stessa ragione che l'atteggia
mento di tale massa cambierebbe dì colpo 
non appena coloro che danno d cattivo 
esempio venissero posti con le spalle al 
muro. 

Dipende dalla classe politica di -cc:glic:
re, se vuole e può e sa prendere l'inlzia
tÌ\'a e la responsabilità, di metterli essa 
con le spalle al muro per impedire: la 
catastrofe, oppure lasciare che sia la 
catastrofe a metterli con le spalle a: muro 
ed attenderla più o meno passivamente. 

Se: vuole essere all'altezza <lei compito 
affidatole, la classe politica dc:\'e ~mettere, 
nei riguardi della burocrazia, l'atteggia
mento demagogico consistente nel blan
dire tutti mostrandosi incapace di distin
guere quelli che onorano e mandano avan
ti l'amministrazione e: quelli che: !a para
lizzano e la rendono odiosa e ridicola. 
Occorre comprenda che: è ora di liberare: 
la burocrazia dai pesi morti, sia pure 
continuando a pagarli ma mettendoli in 
condizione: di non nuocere precludendo 
ad essi ogni accesso e ingerenza e con
tatto negli uffici. 

E poi, agli elementi capaci e vol:ti\'i 
della vecchia guardia andranno affianc:tti 

dei gio\'ani degni di assumere: compiti 
rii re,ponsabil à e di fiducia nelb rico
'truzione dello Stato. Un e:emen10 dcl 
mio ottimismo ( che, contrariamente ai 
luoghi comuni, \i sono molti gio\'ani in 
cui possiamo e dobbiamo avere: fiducia. 
>:on moltissimi, ma molti sì. Occorre 
saperli scegliere e: incoraggiare e valo
rizzare ne:! momento più fecondo e de
cisivo per la loro maturazione:, subito 
dopo la laurea, mettendone alla prova 
soprattutto la capacità e volontà di colla
borare con enrusiasmo e dedizione: a un 
costruttivo rinnovamento. E' colpa nostra 
se, pretendendo di assoggettarli ad annosi 
e barbosi e antiquati sistemi di concorsi 
ed e)ami, ad umilianti e precarie situa
zioni di soggezione feudale, all'abbandono 
e all'isolamento, li teniamo in disparte 
finché non siano sufficientemente: fru
strati e guastati e conniventi con compro
messi e meschinità, in modo da poterli 
lasciar entrare negli uffici o nelle scuole 
o nei partiti senza do\'er temere che si 
azzardino a tentare di migliorarli. 

Facciamoli entrare negli uffici, e in 
uffici nuovi, rinnovati non solo d:ille loro 
fresche energie ma dall'efficienza prodi
giosa delle nuove attrezzature, meccani
che: ed elettroniche, che saranno non stru
mento ausiliario ma fattore fondamentale 
di totale rinnovamento soltanto se ci sarà 
un apporto cong:unto d'intelligenza di 
nuove leve incontaminate e di anziani 
che l'esperienza hanno assorbito ma non 
subìco. 

BRUNO DE F INETTI 

L'ordinamento 
della spesa 

divisione dei poteri. Non sono io colui che può protestare 
contro la rimozione di questo mito perché praticamente sono 
venti anni che sto insegnando che il problema della divisione 
dei poteri non esiste, ma vorrei rappresentarvi questa situa
zione: che il principio della divisione dei poteri, nell'uno o 
nell'altro modo, è applicato in Inghilterra, negli Stati Uniti, 
in Italia, in Francia, in Germania, e sono tutti paesi che han
no diversi ordinamenti della spesa pubblica e dcl controllo 
sulla medesima. Dunque: vedete che è un problema che non 
ha niente a che fare con le questioni di cui stiamo parlando. 

DI M. S. GIANNINI 

P RIMA 01 TRACCIARE un bilancio sufficientemente unitario 
dei contributi portati alla nostra discussione, vorrei 
sgombrare il campo da quei problemi che non ritengo 

pertinenti, cioè dai problemi di carattere storico. Noi abbi:i
mo avuto un susseguirsi di Costituzioni nel nostro paese, 
nella prima delle quali fu dettato un certo ordinamento della 
spesa pubblica e fu previsto un certo organo di controllo. 
Questa Costituzione è finita nel 1887 e adesso abbiamo delle 
altre costituzioni che sono ordinate secondo criteri profonda
mente diversi; però, in sede di problemi storici, io vorrei ri
cordare che non è affatto vero che l'amministrazione del 
secolo scorso fosse quel modello di regolarità e di correttezza 
che molti credono. Gli scandali dello scorso secolo sono di 
gran lunga superiori agli scandali moderni. 

Secondo problema che vorrei eliminare: il problema della 

3'? 

Così pure non vorrei parlare del problema relativo al ruolo 
e alle funzioni degli enti pubblici nello Stato moderno. Biso
gna stare molto attenti alle generalizzazioni, perché ente pub
blico è un vocabolo giuridico, non è un vocabolo sociologico, 
né tanto meno è un vocabolo economico; talché, sotto questa 
espressione, si racchiudono delle realtà profondamente diverse. 
Guai, quindi, a fare delle generalizzazioni su quello che si 
dovrebbe fare in sede di ordinamento della spesa e di con
trollo sugli enti; guai, soprattutto, a non scorgere il diverso 
legame: che corre tra i diversi enti pubblici o le diverse cate
gorie di enti pubblici e lo Stato. Ciascun tipo di ente pub
blico si meriterebbe un 'analisi particolareggiata che:, evidente
mente, qui non possiamo fare. 

Comunque, è evidente, cd era già implicito nella mia 
relazione, che il problema dell'ordinamento della spesa e il 
problema dcl controllo della spesa variano a seconda dei tipi 
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di enti publici; non è esatta quindi la critica che mi ha 
rirnlto Guarino quando ha detto che io penserei a un pro
blema di uniformità. Altro è infatti dire: attenzione a non 
creare delle isole esoteriche di legislazione sulla spesa pub
blica nel nostro ordinamento; altro è dire ridurre tutto a uni
formità: perché le isole esoteriche sono certamente un danno, 
ma l'uniformità è un danno anch'essa. Quindi vedete che il 
problema non è problema di sintesi, ma <li analisi differen
ziata in ragione delle diverse strutture amministrative che 
esistono nel nostro paese. 

Non vorrei neppure occuparmi del Parlamento; della cns1 
dcl Parlamento, dei partiti; del problema se venga prima la 
crisi dei partiti o prima la crisi del Parlamento. La mia opi
nione, per chi conosce i miei lavori, è molto chiara: i partiti 
politici non fanno parte della cultura dcl nostro tempo, sono 
una formula superata che noi dobbiamo subire per una di 
quelle vischiosità storiche di cui siamo vittime; però questo 
non è un problema che possiamo discutere qui. Ad ogni 
~odo, tenete presente che la crisi dell'organo parlamentare 
e una crisi mondiale; oggi esistono ricerche importanti e 
~umerose negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia, in Ita
lia, sulla crisi del Parlamento e sulla crisi del sistema dei 
partiti. Che cosa questo abbia a che fare con l'ordinamento 
della spesa pubblica e con il controllo sulla spesa pubblica, 
non so; è chiaro che delle implicazioni esistono; esisteranno 
tanto delle implicazioni reciproche quanto delle implicazioni 
unilaterali; cio dipenderà dal sistema positivo che ogni Stato 
adotta, ma è anche vero che questo problema è un problema 
che trascende i limiti della questione che noi qui ci siamo 
posti e che vorremmo discutere. 

Passo quindi al merito dei nostri discorsi. 
Io sarei perfettamente d'accordo con la prospettazione che 

ha fatto Giannotta; in fondo Giannotta ha presentato in ter
mini economicistici il rilievo che io avevo posto in termini 
~otr~i dire di scienza dcli' organizzazione. Quando egli ha 
nch1amato l'attenzione del convegno sul diverso ruolo che ha 
la spesa pubblica nello Stato moderno, secondo me ha toccato 
proprio il purrto centrale, che concorda in pieno con quella 
che era stata la mia critica sul fatto che il sistema di ordi
namento della spesa che noi usiamo è un sistema contropro
ducente. Quando si dice ancora che lo Stato moderno è ca
ratterizzato dal fatto che il pubblico potere interviene nella 
for?1azione e nella ridistribuzione del reddito, si dice anche 
qui una cosa estremamente esatta; tuttavia, stiamo attenti a 
quelle che potrebbero essere le conseguenze implicite in que
sta asserzione, perché non è che dalla diversa funzione della 
p~bblica spesa possono derivare delle esclusioni di certi sistemi 
d1 ordinamento della spesa pubblica o delle esclusioni di certi 
controlli. Può derivare al massimo l'adozione di sistemi di spesa 
pubblica diversi da quelli che oggi sono in uso; e può derivare 
~l massimo l'adozione di controlli diversi da quelli che sono 
in uso. Ma a me pare indiscutibile che il principio <lei con
trollo della spesa pubblica sia uno dei principi fondamentali 
degli stati in cui viviamo, per cui non possa essere da essi 
abbandonata. 

Dalle varie discussioni mi pare risulti chiaramente che la 
attenzione degli intervenuti pone sempre l'accento sul pro
blema dcl controllo e non sul problema dell'ordinamento della 
spesa. Questo può essere inteso in due modi: o nel senso che 
si è d'accordo sulla critica di fondo che io ho fatto sull'ordina
mento della spesa, oppure nel senso che si ritiene che la critica 
del pn5blema delle impostazioni dell'ordinamento della spesa 
~he 10 ho fatto sia reputata secondaria essendo più importante 
11 p~oblema dcl controllo. Ora questo, io tengo a riaffermare, 
a mio parere, non è esatto e ciò che vale, ciò che conta vera
mente nell'ordinamento dello Stato moderno è come è ordi-
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nata la spesa; e d'altra parte non bisogna neanche cadere in 
un luogo comune, anch'esso molto diffuso, di credere cioè che 
esistono solo due possibili forme di controllo, un controllo 
preventivo e un controllo successivo. Le tecniche della vita 
associata moderna ci dimostrano che esistono molte altre pos
sibili forme di controllo. Quando noi, per esempio, parliamo 
di controlli sulle gestioni, evidentemente questi controlli non 
sono né preventivi, né successivi. Quando noi parliamo, per 
esempio, di controlli di carattere contemporaneo, come quelli 
che sembra siano stati sperimentati con notevole successo in 
alcuni paesi aglosassoni, evidentemente siamo ad di fuori delle 
categorie tradizionali della nostra pubblicistica. Attenzione 
quindi al mondo degli avvocati: non dobbiamo farci sopraf
fare da certo strumentario che solamente per il fatto che esiste, 
crede di trovare in questo la convalida di una propria legitti
mazione; gli strumentari sono tanti; il mondo delle aziende 
private ci offre oramai un repertorio di gran lunga maggiore 
di quello delle imprese pubbliche. Perché non andare lì a cer
care qualche cosa? E' vero, voi direte, questa proposta è stata 
fatta in Italia, ma ha suscitato scandalo; pur tuttavia vale la 
pena che si seguiti a farla; il fatto che sia stata respinta alcune 
volte dalla Ragioneria generale dello Stato non significa che 
questa posizione sia insostenibile. 

Io vorrei dire, ma su questo chiedo scusa agli amici della 
Corte dei conti, che bisogna stare attenti a non soggiacere 
alle deformazioni professionali; il controllo è una cosa impor
tante, ma non è la cosa più importante di tutte; la cosa più 
importante è il fatto che con questo sistema di ordinamento 
della spesa, lo Stato spende di più e spende male, perché è 
costretto a spendere in quel modo; a meno che non vi siano 
dei titolari di uffici che si assumono delle responsabilità che 
vanno al di là della legge. Diciamo, per la verità, che in 
Italia esistono moltissimi funzionari amministrativi che si as
sumono queste responsabilità, e se le assumono ben sapendo 
di andare al di là della legge; ma d'altra parte essi confidano, 
sotto certi aspetti, nella stessa giustizia della Corte dei conti 
perché - come io ho detto nella relazione - la Corte dei 
conti come giudice è molto più avanzata di quello che pos
sono essere altri giudici. Quando la Corte dei conti si accorge 
che nessun danno è derivato alla pubblica amministrazione da 
certe spese irregolari, da certi comportamenti illegittimi, in 
realtà essa manda assolto il funzionario che ha tenuto quei 
comportamenti o ha commesso quei fatti. Mi potrete subito 
obiettare che questo fa parte di quegli accomodamenti di fatto 
che derivano dal principio della stella d'Italia, sono d'accordo 
con voi, però è un fatto di cui dobbiamo prendere atto e di 
cui dobbiamo registrare la presenza. 

Ho sentito sul problema del controllo che Cajaniello si è 
espresso in termini contrari al controllo preventivo. Mi sarei 
aspettato che su questo punto la discussione fosse stata un po' 
più fervida perché, per la verità, anch'io son contrario al con
trollo preventivo. Il controllo preventivo, indubbiamente è un 
controllo poco efficiente e dal punto di vista aziendale non ser
ve a niente, e non tanto perché si possono usare dei trucchi, 
perché io mi raffiguro una fattispecie normale per dirla in 
termini giuridici, in cui non c'è nessun trucco da parte della 
amministrazione. Or bene, voi pensate veramente che, quando 
si porta ad un signore anche molto provveduto, una serie di 
documenti in cui si incorpora un contratto di una pubblica 
amministrazione, costui sia in grado di vedere che cosa c'è 
dietro quelle carte, quando non ha di fronte a sé un con
traddittorio, non ha degli strumenti di indagine economica, 
non ha la possibilità di conoscere il mercato? E' chiaro che 
in questo caso quel contratto passa. E questo è il controllo 
preventivo. Dunque è il sistema che non va, e si risolve m 

33 



una perdita di tempo per l'amministrazione, a detrimento di 
altre specie di controllo che, invece, potrebbero essere molto 
piì1 pertinenti, molto più precise. 

Non mi soffermo sul problema della registrazione con ri
serva e prendo atto della diversa opinione espressa da Caja
niello; così pure non mi soffermo sul problema dell'equipag
giamento della Corte dei conti, che vorrei lasciare al collega 
Buscema. Vorrei chiudere solamente con una osservazione. 
Noi abbiamo dinanzi a noi una realtà che, se potessimo analiz
zarla nelle sue intime strutture, scopriremmo essere una realtà 
lastricata di buoni propositi. Non c'è dubbio che tutti i legi· 
slatori, che hanno escogitato i vari sistemi di intervento, di 
regolazione e di controllo della spesa pubblica, fossero vera
mente animati da buoni propositi. Non dimentichiamo, per 
esempio, quello che fu l'intervento di Giolitti nell'ordinamento 
dell'amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Perché, vio:
versa, la realtà di fatto è così diversa da questi buoni pro
positi? lo non credo che sia esatto imputare tutto a un difetto 
di persone, a quei fatti di disonestà, che ci saranno sempre 
quale che sia il sistema di controllo che si adotta; non credo 
neanche che convenga polemizzare con la magistratura, perché 
finché le leggi penali sono quelle che sono la magistratura è 

ben difficile che possa capire qualche cosa intorno a quelle 
specie di reati che il codice le mette così dinanzi a sacco ù'ossa; 
e allora c'è da chiedersi se qui, ancora una volta, non si sia 
di fronte a un difetto del sistema, cioè se veramente qui, risa
lendo più in alto, non si sia di fronte a una di quelle carenze 
di carattere costituzionale. In che senso vi dico questo? Nel 
senso che l'elaborazione di questa normazione avviene sempre 
per settori: cioè, c'è da risolvere un certo problema, si guar,da 
quel problema come se fosse un problema isolato da tutti gli 
altri, senza tener conto che quel problema vive la sua stori
cità in una legislazione positiva estremamente complicata e 
confusa come quella attuale. Questo se deve indurci a muo
verci con una certa cautela, però a me pare che nello stesso 
tempo deve stimolare a un impegno più serio, non solo la 
classe politica, ma anche quei tecnici di buona volontà che 
possono concorrere a risolvere questo problema. In altre pa
role - e con ciò chiudo - la critica è molto facile: ciò che 
è difficile è la proposta concreta, il suggerimento, cioè il ri
medio per risolvere questi problemi. E qui, vedete, noi abbia
mo discusso tutta una mattinata, ma sinora nessuno ci ha 
?etto, ci ha suggerito un rimedio possibile. 

Libri 
L'esperienza 

. 
cinese 

La Cina rivoluzionaria 
di Enrica Collotti Pischel 

Einaudi, pp. 314, L. 2000 

A MPLIANDO e sviluppando l'opera di di
samina e di ricostruzione dell'espe

rienza cinese contenuta ne La rivoluzione 
ininterrotw, Enrica Collotti Pischel pre· 
senta in questo libro un'analisi approfon
dita della <Cina, delle conquiste del euo re· 
gime e delle sue tesi, nei confronti dell'im
perialismo e del PCUS. Un libro d'analisi 
e di rielaborazione e non d'informazione, 
che presuppone gli studi più propriamente 
informativi, la cui conoscenza in Italia è 
(peraltro insuf.fìciemt~, :condotti da <11lcuui 
autori francesi, quali Robert Guillain e GiJ. 
bert Etienne, o dallo stesso autore ameri· 
cano Edgar Enow, utilissimo per uscire dal 
disorientamento che l'o.Hensiva degli Stati 
Uniti contro il presunto e pericolo cine
se>, tollerata ee non snffragata dalla poli· 
tica dell'URSS kruscioviana e post-kruscio
viana, ha generato un uo' ovunque. Un li· 
bro così denso di considerazioni critiche, 
di meditazioni, di disgressioni ideologiche, 
da non sopportare né di essere riassunto 
né di essere sintetizzato nei suoi punti es
senziali. Un libro, infine, che, pur nell'evi· 
dente e parzialità > dell'esposizione, dimo· 
stra quali debbano essere gli strumenti del 
dibattito politico - e persino della pole
mica politica - se non si vuol venir meno 
alla dignità e alla serietà della discussione, 
a confronto del tono e del contenuto che 
prevalgono nella stampa anti-comunista. 

Gli interrogativi di base cui il libro si 
ripromette di rispondere sono doe: la vali· 
dità della soluzione adottata dal partito CO· 

monista cinese data la situazione cinese, e 
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la validità dell'esperienza cinese per gli al
tr! popoli che sono stati o sono dominati 
dal sistema imperialista. Si tratta di quesiti 
cui è subordinato in ultima analisi il con· 
flitto ·cino-sovietico, ma che condizionano 
soprattutto la dialettica fra e rivoluzione> 
e e contro-rivoluzione> che caratterizza i 
rapporti internazionali di oggi. E' chiaro, 
infatti, che la novità della rivoluzione ci· 
nese - qualunque eia H giudizio riservato 
ai suoi sviluppi dal movimento comunista 
internazionale - è costituita dall'aver rot· 
to, all'interno della vasta area imperialista, 
il rapporto che consente lo sfruttamento a 
favore del capitalimto internazionale. La 
rivoluzione comunista in Cina ha unificato 
il paese, ha inserito le masse contadine 
nell'economia modema, ba realizzato il so
cialismo nelle campagne e n~lle industrie, 
ma ha soprattutto contrapposto all'imperia
lismo, inteso come sistema articolato in ma
nifestazioni ed espressioni diverse integra
te al vertice, un'alternativa radicale: non 
sorprende se la sostanza della controversia 
fra il partito comunista cinese e il PCUS 
si riduce alla diversa valutazione dei mezzi 
per allargare l'area e liberata > dai condi· 
zionamenti dell'imperialismo. E' facile ve
rificare questa verità anche alla luce delle 
recentissime vicende nel Vietnam, in cui 
gli Stati Uniti sono impegnati a difendere 
non già un governo o una posizione strale· 
gica importante di per sé, bensì l'insieme 
dei rapporti che compongono, in antitesi 
con la rivoluzione impersonata dalla Cina, 
il mondo dell'imperialismo. 

La descrizione delle fasi attraverso cui la 
esperienza cinese si è precisata a consoli
data costituisce in un certo senso la pre
messa del disegno che anima il lavoro della 
1Pische1. La sua perfetta conoscenza del 
mondo cinese e delle sue correnti di pen· 
siero, l'esatta collocazione delle varie forze 

MASSIMO SEVERO GIANNINI 

sociali nel contesto della rivoluzione, la 
dassilìcazione delle finalità e degli etru· 
menti della rivoluzione garantiscono sem· 
pre un'obiettiva spiegazione delle conqui· 
ste e delle debolezze del regime. In questo 
quadro tutti i passi più discussi dell'espe· 
rienza cinese - dal e grande balzo in avan
ti > alle Comuni, dalla dottrina dei e cento 
fiori > alla e campagna contro la destra > 
- ritrovano una loro logica ed una loro 
giustificazione: basterebbe ricordare come 
la Pischel imposta il problema della clas
se dirigente, un problema fondamentale per 
ogni paese socialista come la storia della 
Unione Sovietica ha provato, per rendersi 
conto dell'accuratezza con cni l'Autrice cer
ca di ancorare le sue argomentazioni alla 
realtà passata e presente. Negli anni suc
cessivi all'affermazione del partito comu· 
nista, la Cina è stata colpita da avversità 
naturali e ha dovuto affrontare l'ostilità di 
tutte le forze contrarie al suo definitivo ri· 
scatto dalla dominazione straniera. La Cina 
ba dimostrato però che è possibile riuscire 
in questa impresa - cui tendono tutti i 
paesi dell'area coloniale - purchè ci 41ia 
la disposizione a compiere la scelta risolu· 
ti va della rivoluzione 4!ociale (che ha nella 
riforma agraria enti-feudale il suo momen· 
to culminante) e purché <ti sia l'impegno 
integrale di una generazione pronta a sacri
ficarsi per gettare le basi della eitnazione 
nuova. 

Le conclusioni che la Pischel crede di 
poter trarre non sono sommariamente otti· 
mistiche: le condizioni economiche della 
Cina continuano ad essere difficili, ma resta 
la constatazione che il disastro, por temu· 
to negli anni più duri seguiti al e grande 
balzo in avanti> ed ai relativi errori, è 
stato evitato. Lo Stato non si è disgregato 
e nessuna regione della Cina è stata spo
polata dalla carestia. E ciò si deve oll'esi· 
stenza - dopo secoli di umiliazioni e di 
sfiducia - di un regime centralizzato, do
tato dcl controllo effettivo del potere, va
lidamente sostenuto dai due prineipnli stru
menti di tale controllo, il partito e l'esercì· 
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Lo ; il partilo, inteso come organizzazione 
dei qualri incaricati di verificare alla base 
l'applicazione delle direttive governative e 
di mobilitare le masse contadine, e l'eser
•·ito, inteso come forza d ' intervento non 
meramente repressiva. L'indiscutibile vit
toria del comunismo sull'enorme arretra
tezza e sulle divisioni della Cina prerivo
luzionaria ha avuto come conseguenza di 
rafforzare l'unità nazionale della Cina, di 
consolidare il sentimento nazionale attorno 
al regime popolare, e nello stesso tempo di 
alte~are in misura profonda i rapporti al 
I i ve llo internazionale. 

n discorso . i scinde così nelle due cli
rettive della divergenza dno-sovietica e clel
la competizione apertasi con gli Stati Uniti 
nella loro qualità di nazione-leacler del mon
do oc•·identale, capitalista e impcrialiota. 
E' naturalmente impossibile seguire tutte 
le volute di questo duplice dibattito. La Pi
>Chel non si nastonde le reali raaioni di 
dissidio che oppongono cinesi e :ovietici , 
solo aggravate ma non determinate da certi 
8 ll<'ggiamenti personali, e auspifa non già 
una sommaria conciliazione ma il riconosci
~ento, statuito, dell'c: unità nella diversi
ta >. La confusione, presente tanto nel le 
d.ichi?razioni oovietiche quanto in quelle 
1·mes1, fra prospettive strategiche e com
portamenti tattici il ricorso sistematico alla 
d~ffamazione delÌ'avversario, il sovrapporsi 
d1 fattori estranei alla discussione e alla 
ideologia I dal r :nato ,en.o e: nazionale> e 
«statale> all'omhra veramente pericolosa 
del razzismo! hanno tuttavia allontanato 
~rogressivamente l' ideale dell 'internaziona
lismo, che avrebbe dovuto essere l 'alveo na
t~rale di questa composizione: ed è diffi
ei le negare che effettivamente rinternazio
nali:,mo è divenuto ormai un mito, even
tua lmente da riaffermare, rerto inoperante. 

Un prohlema essenziale per la compren
>ione della posizioni' delle te-.i cinesi è 
c1u~1Jo che verte sulla pa1·c e la guerra, in 
cui. s?~o coinvolti, da posizioni diverse, 
• 0 v1et1m e americani. e: La questione della 
P~ce e della guerra >, scrive la Pio•·hel, 
<e la questione fondamentale del nostro 
tempo, non è un' "e.iaenza contin"ente" · 
è dò che decide se l'um~nità debba s';issiste~ 
r~. o perire>. Tanto più necessario è p er
~hio r.i.tabilire la veri tà delle tesi cinesi, 
t e • l ha il diritto di criticare ma non di 
deformare artifirio.amente fino a trasfor
:arle i.n una pseudo-teoria , proprio la p seu-

O-teor1a che, ad esempio, Alberto Ronchey 
ha esposto di recente ai lettori de L(I Swm
l>rt in un articolo sovrastato da un titolo 
a~o~alittico, in cui , i sposavano ron incre
dibile leggerezza tutti i luoghi comuni >U I 
Preteso bellicismo cmcoc. 

Si deve anzitutto premettere, dice la Pi
~chel, che l'istanza ri voluzionaria non è per 
~· regime con1unista cinese un mero espe-
te~t~ sovver. ivo, rappresentando per esso 

add1r11tura un condizionamento e: derivante 
dall'esperienza storica del paese, dalle sue 
~ondizioni attuali e dal suo legame ('On 
il mondo afro.asiatico >. Se si riconosce, 
come è difficilmente conte.tabile, che tutti 
0 quasi i paesi afro-asiatici e latino-ameri
c~n~ sono atte. i da una fase storica defi
n~h1le genericamente rivoluzionaria, si ea
Pt>ee lo stretto rapporto che viene ad in
•~aurarsi fra la Cina e il fattore più esplo
Mvo della congiuntura internazionale, im
~onendo delle ri sposte precise ai prohlemi 

el pericolo della guerra nucleare e del 
sos

1
tegno ai movimenti di liberazione nazio

na e. Va detto comunque che per la Cina 
non si pone un problema di e intervento 
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del mondo ;,ocialista per suscitare o pro
muovere una rivoluzione> bensì un pro
blema di « impedire la repres:i ione, soprat
tutto l'intervento repressivo esterno >: 11.-s
oun partito comunista come quello cines~ ha 
invero chiaro il concetto che le rivoluzioni 
si producono oolamente quando le condi
zioni interne pervengono a quel grado di 
maturazione da poter coagulare atto rno al
l'avanguardia rivoluzionaria le mas.e po
polari. 

E ' possibile però impedire all'imperia
lismo di esportare la contro-rivoluzione sen
za la guerra ? L'esperienza jnsegna che gli 
Stati Uniti hanno appoggiato le azioni de
cisive in questo senso {in Corea, nel Yiet
nam nel 1954, nel Laos dal 1960 e nel 
Vietnam dal 1964) con il ricatto nucleare, 
che sembra compromettere in mi; ura incom
parahilmente più distruttiva le conquiste lo
cali e internazionali della rivoluzione. La 
Gina sostiene che l 'imperialismo è desti
nato a perdere davanti al moto d'emanci
pnione dei popoli e che, strategicamente 
se non tallic-amente, è sempre più debole. 
La ·Cina non sostiene affatto l'« jne\;tabili
tà della guerra» ma piuttosto la nece>sità 
di un'azione continua contro rimperialismo 
per costringerlo a non fare la guerra e a 
cedere senza una gu erra: la guerra , da cui 
la Cina e il mondo >ocialista u:;cirebber o 
in condizioni migliori per riprendere l'edi
fi cazione della società nuova, è solo l'extre. 
mu ratio. responsabile comunque sempre 
l'imperialismo perchè le nazioni soci ali ~te 
non ;cateneranno mai l 'olocausto nucleare. 
t.e tesi cinesi, anzi, affermano che quanto 
più pressante imrà l'offensiva rivoluziona
ria, tanto più jnverosimile sarà lo stc,so ri
catto nucleare. 

In questo contesto la Cina accetta anche 
il negoziato come m etodo dialettico. Il ne
goziato non deve però diminuire né a bre
ve né a lun l!;o termine le possibilità rivolu
zionarie; a I contrario, i negoziati devono 
tendere a e: far precipitare ulteriormente il 
corso storico a danno dell' imperialismo ». 
li l)loc<·o imperialista deve dunc1ue essere 
costretto a negoziare non e: sul piano della 
forza presente » { •·he era sfavorevole al 
FLN nel 1954 o nel 1958 o ai guerriglieri 
vietnamiti nel 1946 o n el 1950), ma "sul 
piano della forza futura >, in osservanza al 
dinamismo che i <·inesi considerano sempre 
più favorevole alle forze socialiste e .em
pre più sfavorevole ·alle forze dell 'imperia
lismo. Lo stesso strumento delle armi nu
cleari deve servire al mondo sociali ;;ta per 
rintuzzare i ricatti degli americani e per 
< bbligare le potenze occidentali a di.arma
re così da affidare la soluzione dei con
fronti che si produrranno all'interno dei 
paesi da liberare alle sole forze locali, sen
za ingerenze atomiche. 

Anche la coesistenza è accettata dalla c;. 
na, purchè la coesistenza riconosca la ri
voluzione cinese e più generalmente la pro
. pettiva rivoluzionaria. La coesistenza di
venta pertanto il prodotto della rivoluzio
ne ed insieme uno strnmento per condurre 
avanti la rivoluzione. Questa affermazione 
può apparire bellicista, ma solo se consi
derata nel suo aspetto esteriore: infatti , 
la rivoluzione per i paesi coloniali rappre
•cnta una fa se storfra analoga alla lottd di 
classe all'interno di uno Stato capitalista, e 
nessuno si sente cli dire che la coesistenza 
inibisce al proletariato europeo di <'ombat
tere con le armi a sua disposizione p er ro
vesciare il regime borghese in cui vive. 
Negare questo diritto alle popolazioni afro
asiatiche o latino-americane significa farsi 
complici della loro soggezione e della loro 
miseria. 

Molti altri temi sarebbero da trattare : la 
priorità della rivoluzione coloniale o la 
priorità della rivoluzione nei paesi indu
striali; la funzion e dell'area coloniale per 
i paesi occidentali oggi; i limiti della guer
riglia coloniale; la ooluzione violenta con
tro i condizionamenti neo-colonialistici; i 
regimi della fase di transfaione; il neutra
lismo afro-asiatico; il rapporto fra la rivo
luzione ininterrotta e la « democrazia na
zionale>. Con altrettanto rigore la Pi .>chel 
espone le tesi cinesi e le paragona alle po. 
sizioni ·sovietiche, al responso della realtà, 
<111 c; contenime nto » mlesso 'in atto dagli 
Stati Uniti e dai foro parmers. L'esposizio
ne è .appas:;ionata, forte, al punto di con
figurarsi come una e: difc;;a », ma l'Autrice 
non scade mai all'accettazione anitira: Jo 
dimootra con le numer ose, puntuali osser
vazioni dubitative sugli err ori nella condu
zione economka, sulle prevenzioni cinesi 
contro gli intellettuali , sul pericolo di una 
involuzione buro•· rati .. a, su !l' incomprensio
ne dei cinesi per i problemi delle società 
avanzate e, non esplicitamente ma sullo 
sfondo, sulla carenza delle soluzioni cinesi 
sotto il profilo del « progr<'sso tecnologi
co>. La tecnologia potrebbe in effetti svuo
tare molte delle tesi rincsi non solo in Eu
ropa o in URSS ma anrhc nell'area ('0· 

Ionia le. 

Il libro della Pischel - e con esso il 
complesso delle tesi clel partito comunista 
rinese - può essere cliscusso, per quanto 
di meccanicistico e s•·hematico nonostante 
tutto affiora in esso, per il carattere «con
torto » e <chiuso » che la stessa Autrici• 
attribuisce alle tesi di Pechino, ma sembra 
impossibile confutare la sostanza c•he ne 
scaturisce se non si ri sponde fran camente 
ad alcune domande che il lihro solleva in 
modo chiaro, drammatico. Da parte occi
dentale: E' vero o non è vero che la ri
voluzione cinese è stata sistematicamente 
avversata con il non riconoscimento e con 
il .ottinteso revanscista che esso è venuto 
as;umendo n ell'amhito della guerra fred
da? E' vero o non è vero che !(li Stati 
Uniti occupano una parte del territorio 
cine~ minacciando da Formo;;a con i mis
si li il continente? E' vero o non è vero 
che gl i Stati Uniti non hanno mai perduto 
ne.suna occasione, dal 1950 in poo, per in· 
sidiare il regime cinese anche militarmen
te? E' vero o non è vero che gli Stati 
Unitj ricorrono regolarmente al ricatto nu
cleare per scongiurare rivoluzioni sociali 
ch e non hanno nulla della presunta « aj(
gres;, ione >? Da parte sovietica: E' vero o 
non è vero che l'URSS non ha fatto nu Ila 
per difendere con il proprio deterrente l e 
rivoluzioni nazionali? E' vero o non è vero 
che l'URSS non ha elaborato mùla da op
porre all'escnlotion americana p er dare una 
base concreta alla coesistenza? E' vero o 
non è vero che Krusriov ha impostato la 
coesistenza russo-americana senza la Cina 
se non addirillura contro la Cina? E da 
parte di quei comunisti europei che accu
sano la Cina dj premettere alla ben più 
decisa rivoluzione proletaria nel mondo ca· 
pitali sta la rivoluzione coloniale: E' vero 
o non è vero che la rivoluzione in Europa 
non si è prodotta per defici enze proprie e 
che allualmente è nell'area coloniale che lo 
imperialismo è più debole? Dal dibattito 
che è implicito in queste domande dipende 
la pace, la pace vera, che non escluda dai 
suoi b enifiri i popoli dell"Asia, dell'Africa e 
dell'America latina, e che estenda le sue 
conquiste a quelli che il Fanon ha chia
mato i e: dannati della terra ». 
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Diario politico 

A chi rivolgerJt 

RJ::CJ::NTEMliNTE l'occasione di un in
vito della Casa Bianca a un 

gruppo di intellettuali americani ha 
consentito e.li buttar giù una «lista dci 
dissenzienti », rispetto alla politica 
estera, tra gli uomini di lettert ame
ricani. Sfogliando « Strategy and Con
science » (Harper and Row, N. Y., 
1965) del matematico e sociologo Ana
tol Rapoporr, ci sembra interessante 
estrarre, dagli Acknowledgments, que
sta seconda indicazione di intellettuali, 
operanti nella sfera universitaria (eco

nomia, sociologia, diritto pubblico, 
antropologia, eccetera). Sono i colle
ghi discutendo con i quali ìl Rapa
port, professore dì matematica appli
cata alla biologia all'università di Mi
chigan, ha costruito una nuova critica 
della politica militare americana. 

I nomi da ricordare sono quelli di 
Kenneth E. Bouldìng, profcs~ore di 
economia a Michigan, autore, tra l'al
tro, di una «Economia di pac~ »; Urie 
Bronfenbrenner, professore di psicolo
gia e sviluppo dcll'ìnfanzìa alla Cor
nell Unìversìty; il sociologo Morton 
Dcutsch, condirettore della pubblica
zione «Proposte per prevenire la ter
za guerra mondiale»; Erik Erikson. 
professore di psichiatria a Harvard, 
autore di una ricerca magistrale sulla 
formazione giovanile cli Hitler, e tra i 
maggiori studiosi contemporanei di psi
cologia dell'infanzia; Amitar Erzioni, 
membro dell'Istituto di studi sulla 
guerra e la pace a Harvard, autore di 
« The Hard Way to Peace »; Roger 
Fis·her, della facoltà di Giurispruden
za a Harvarcl; William Gamson, psi
cologo e sociologo, egualmente a Har
vard; Kathleen Gough, dì antropolo
gia alla University of Oregon; Lester 
Grìnspoon, psichiatra, Centro per le 
malattie mentali di Boston; F. Jamcs 
Lìeberman, psichiatra, egualmente di 
Boston, autore di « Non-Violence v.s. 
Pacifism »; Elliot G. Mishler, socio
psicologo al Centro per le m'llattic 

mentali di Boston; James A. Robin
son, professore di scienza politica alla 
Northwestern Vniv.:rsity, Evanston, 
Illinois; Arthur Waskow, storico, auto
re dcl larnro «I limiti della difesa»; 
inlìne, Davicl Singer e Karl W. 
D::utsch, della Yale University. 

Si not::rà che tra Harvard e Boston, 
gli interlocutori di Rapoport sì iscri
verebbero bene in un circolo dì critica 
kennediana (di « liberals » in largo 

senso) alla politica estera della Casa 
Bianca, dal Vietnam a San Domingo. 

.Ma « Strategia e coscienza > non si 
ì~crive né tra ì libri <li polemica poli
t=ca quotidiana, né tra le « t~stìmo
nianze » morali contro una certa « dot
trina ». Rapaport è un esempio <lei 
corretto rapporto di politica i: cultura, 
quando sottopone a una critica di me
rito i concetti logici ai quali sì rife
risce una concezione puramente stra
tegica della Fotenza americana, con
cetti che vengono da questa assunti 
(ad esempio quello di probabilità) sen
za un'analisi critica della loro possi
bilit~ di applicazione. 

Katuralmente contano profonda
mente, nell'orizzonte critico dello stu
dioso, anche i materiali storico-politici. 
Nel capitolo, ad esempio, intitolato 
«Ciò che manca a noi » (in contrap
posto ed aggiunta a quello «Ciò che 
manca all'URSS,,), sono rilevanti le 
considerazioni circa la innocenza ame
ricana nei confronti di una csprrìenza 
dì guerra e <li povertà sul proprio ter
ritorio, o circa la mancanza di senso 
della storia, che induce alla facile e 
ormai inavvertita «resa al pragmati
smo»: quel pragmatismo «che ha fat
to la nostra grandezza e ora ne minac
cia la <lecad::nza ». Secondo Rapoport, 
la mancanza di senso della storia è 
addirittura caratteristica degli storici 
americani lp. 247), bravissimi a giu
stapporre i fatti, «rifuggenti tuttavia 
dal connetterli secondo una linea che 
dia loro un significato». 

E' interessante che le accuse dei «po
litici » liberali all'azione della Casa 
Bianca coincidano su questo punto, 
con una semplice trasposizione, con il 
rilievo dello studioso di logica Rapo
port nei confronti degli storici. 

Essi notano infatti, secondo la nv1-
sta « U.S. l\'ews & World Report ». 
che, a differenza dalla linea kennedia
na, la politica di Johnson manca di 
continuità (cioè <li idee), e costituisce 
semplicemente una risposta <li forza 
caso per caso. (Forse bisognerebbe sog
giungere che il puro pragmatico della 
rolitica, il tattico del caso per caso, in 
realtà opera e confida su una conti
nuità già data, che è quella della linea 
prevalente nella situazione storica: ne
gli Stati Uniti la linea della «grande» 
iniziativa privata, che risulta poi rico
nosciuta ed esaltata dall'azione gover
nativa; non a caso, è essa la pit1 avvan
t1ggiata dalla detassazione come mol
la di incremento economico, che John
~on ha adottato, riduc::ndo così, di 
fatto, i mezzi pubblici da destinare 
alla scuola o alla lotta contro la mi
s::ria. Con quest'ultimo argomento, si 
ritorna anche alle osservazioni dì Ra
poport). 

SERGIO A~GELI 


