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Oggi, non domani 
S

E vr È UNA PARTE che nessuno di noi dell'Astrolabio, e tanto meno io, 
vuol rappresentare è quella del mentore, il mentore sgradito che senza 
assumere responsabilità vuol rivedere le bucce. Questo foglio vien 

scritto e composto quando gli organi centrali del PSI non si sono ancor 
pronunciati, e nessuno sa, o almeno io non so, se sarà chiarificazione e 
rilancio, e di qual forza; o se sarà crisi. Sono dunque osservazioni esternè 
sui dati obiettivi della situazione; osservazioni amichevoli, poiché le bucce 
dei socialisti sono anche le mie. 

E la prima osservazione è questa: di settimana in settimana mutano 
i connotati e i grattacapi di questa fastidiosa congiunhua economica e 
politica. Quello che si è detto ieri, oggi chiede già una diversa accenta
zione. Ed in generale si può constatare che la situazione si aggrava, o 
perlomeno si fanno più oscure le prospettive. 

Qualche miglioramento negli indici e negli indizi economici affiora. 
qualche possibilità di spinta si apre, qualche direttiva per un'azione di 
certo si intravede. Ma in contrasto opera un procedere recessivo che non 
contraddetto si fa progressivamente restrizionista. L'opera di controspinta 
è già in forte ritardo, anche per effetto delle agitate vicende politiche. 
In parecchie zone meridionali il ristagno della vita economica è già grave, 
e gli effetti negativi dei rientri di emigranti e delle mancate emigrazioni 
non si sono ancora completamente manifestati. La ripresa dell'attività 
edilizia sembra per ora problematica. Le condizioni delle economie esterne 
all'italiana diventano meno favorevoli nella Comunità, e fuori sono turbate 
da preoccupazioni monetarie. 

Settori industriali in condizioni difficili di mercato, crisi d'imprese pro
gressi della razionalizzazione e dell'automazione, costante pressione logo
ratrice del costo della vita in ascesa: molti fattori concorrono a generare 
una aperta recessione occupazionale, non ancora all'angolo della strada, 
ma già in corso, che colpirà duramente le masse, e specialmente la larga 
fascia dei sottoccupati e male occupati che il boom ha messo in movi
mento. 

Può diventare sempre più difficile governare per i socialisti. La crisi 
divora formule e ideologie, e le circostanze possono trasformare il centro
sinistra in elementare governo di emergenza. O si opera subito ed energi
camente per dominare la recessione o della recessione si può diventar pri
gionieri. 

E teniamo conto dei fatti internazionali. La politica americana si è 
lasciata spingere in una via cieca, e pericolosa. Auguriamo non avvenga 
la stessa cosa in Europa; auguriamo che la questione germanica e l'arma
mento atomico della NATO non turbino il 1965. Ma anche considerando 
questo orizzonte occorre che i socialisti sappiano come non lasciarsi tra
scinare a rimorchio, prigionieri di un'altra emergenza. 

Man mano che le difficoltà aumentano diminuisce per i socialisti al 
governo e fuori del governo la libertà di azione. E diventa sempre più 
grave la responsabilità sia di andarsene dal governo, sia di restare. 

Sul Partito socialista incombe una duplice responsabilità: più ristretta 
e specifica verso il mondo socialista, più ampia e generica verso il paese, 
che è cosa diversa dalla docile e zelante amministrazione di un sistema 
capitalista, come si rimprovera da sinistra al PSI. Deve essere ora la ga
ranzia di un'azione congiunturale guidata e selettiva, deve essere a più 
lungo termine la garanzia di un inquadramento e controllo democratico 
del nostro sistema economico. 
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Sono a mio modo di vedere responsabilità gravi che 
mi5urano la maturità di un partito di governo. Deve e5-
sere bene e obiettivamente pesato il costo, sempre per il 
paese, anche dei lunghi negoziati e di una crisi difficile; 
e tanto più le prospettive aperte da una rottura. An
darsene o restare per seguir la linea di maggior facilità 
o minor resistenza può essere evasione o resa. Ma in 
fondo il dilemma è solo apparente. Contro la evasione o 
la resa vi è una scelta sola: determinare le condizioni 
di funzionamento ed i punti di programma incontesta
bilmente qualifìcatori che possono permettere di man
tenere una responsabilità nella direzione del paese insie
me con forze nelle quali ha tanto peso la conservazione 
classista e clericale. 

In fondo il PSI paga ora l'indecisione e l'el"rore di 
non aver rotto la coalizione di governo al momento della 
crisi di giugno e della revisione moderata della linea 
Moro. L'attestamento dei socialisti su una posizione di 
forza avrebbe fortemente reagito sulla Democrazia Cri
stiana e sulle sue assemblee e le sue scelte, particolar
mente stimolando il consolidamento della sinistra catto
lica. Comunque i socialisti si sarebbero trovati in condi
zioni di maggior libertà verso una DC costretta a chiarire 
il suo orientamento sia con una sterzata sinistrorsa che 
avesse permesso un governo efficiente, sia con una virata 
a destra che potesse meglio servirle a ripresentarsi agli 
elettori. 

Ora le condizioni sono peggiorate, la congiuntura av
viluppa più strettamente i governanti, la libertà di scelta 
è più limitata. Le occasioni perdute non si ricreano. E Dio 
non voglia che la storia socialista di questo periodo di
venti la storia delle occasioni perdute. 

Le condizioni sono peggiorate, perché si deve far con
to e trattare con la Democrazia Cristiana come è uscita 
dall'operazione Rumor di ricucitura sanzionata dal recente 
Consiglio Nazionale. Tutto è stato già detto su questo 
compromesso di unificazione e sul suo significato gene
rale nella politica del paese. E' un significato di evasione 
nel senso che la qualificazione di una politica di partito, 
è posposta alla salvaguardia di un'unità del tutto formale 
e disciplinare. Il fine primario resta sempre il controllo 
del potere e del governo. 

La misura del pericolo di disintegrazione di questo 
partito manifestatosi in occasione delle elezioni presiden
ziali è data dal massiccio intervento della gerarchia ec
clesiastica, giunta a sbandierare la minaccia dei comitati 
civici alla sinistra interna ed esterna. Veramente cattiva 
idea, poiché, in un momento così delicato sanzionava con 
l'autorità del Papa la emprise ecclesiastica sulla politica 
democristiana, ed il valore accessorio che in questa poli
tica ha il centro ... sinistra. 

La soluzione comune ed unitaria del Consiglio Na
zionale democristiano ripete nei riguardi del centro-sini
stra lo stesso atteggiamento tenuto nella scelta del can
didato alla Presidenza. Sostanziale indifferenza non alla 
coalizione, ma alla politica della coalizione, e quindi vo
lontà d'imposizione agli altri partiti della soluzione co
siddetta unitaria della Democrazia Cristiana. E' solo sulla 
spartizione dei posti che si può trattare. 

Farei, tuttavia, una pittura tendenziosa se non avessi 
presente che la Democrazia Cristiana è sempre plurif ron
te. Una parte di essa, forse sempre più larga, avverte che 
il centro-sinistra è cosa diversa da una pesante necessità 
parlamentare e la sua politica è una cosa seria. Sulla me
diazione Moro che moltiplica le assicurazioni sugli adem-

pimenti programmatici, scrosta la vernice anti-comunista 
che Rumor aveva dato come unico legame politico co
mune al compromesso unitario, raddoppia le dimostra
zioni di attivismo anti-congiunturale. 

I socialisti devono valutare con occhi aperti questa 
situazione complessa. Non possono trascurare il rifiuto 
democristiano di determinare a maggioranza un coerente 
programma di realizzazioni politiche anche moderato, ma 
non centrista. Ogni corrente ha infilato nel compromesso 
le sue vedute, tutte con pari diritto di rappresentanza e 
di affermazione. Già questa condizione incrina i requisiti 
di unità, efficienza stabilita dell'azione di governo che i 
socialisti vogliono verificare e chiarire. Ora si parla del
l'ingresso nel Governo di un rappresentante della destra 
ufficiale. Non è da far questione delle persone, general
mente preferibili a molli e incerti centristi. Ma non può 
esser accettato che sia rinforzata proprio al Governo la 
già troppo facile udienza alle esigenze dei grossi interessi 
ed il potenziale d'insabbiamento, e sia accresciuta la dif
ficoltà di trattare con i sindacati e la pressione per la 
generalizzazione delle giunte di centro-sinistra, anche do
ve i connotati dei democristiani locali le rendono giunte 
di effettivo centro-destra. Ecco un primo gruppo di con
dizioni e garanzie che a me sembrano necessarie, ma non 
ancor sufficienti. 

Mi sembra parimenti necessario non assumere come 
alibi assolutorio la urgenza di lavorare. Lavorare a tut
t'uomo senz'altro, ma solo quando sia chiarito che non 
si procede a testa bassa. Non assumere come alibi asso
lutorio le molte centinaia di miliardi - 900 salvo erro
re - che sono lì pronte a dare case, scuole ed ospedali, 
e che purtroppo sono spendibili in troppo piccola parte, 
e con ritardo e fatica. Sono purtroppo limitate Je disponi
bilità per stimolare gli investimenti privati. Sono più utili 
le spese d'investimento delle aziende parastatali, che do
vrebbero essere rapidamente accresciute. 

Si considera la Cassa DD.PP. un pozzo di S. Patrizio 
inesauribile: è dubbio quanto concretamente essa possa 
sollevare le finanze locali, boccheggianti ed in buona 
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parte per gli oneri causati dal disordirn1to boom urbano. 
Ancora adesso non si s.i che cosa possa esser fatto per 
le pensioni ai la\'oratori, e per altre numerose categorie 
di sofferenti. Sono spese di dubbia utilità economica, ma 
di obbligo sociale troppo differito. Se i socialisti avessero 
agganciato l'avvento del centro-sinistra oltre che alle ri
forme di struttura a organiche misure di sicurezza sociale! 
Ecco materia per alcuni chiarimenti particolari da pre
mettere alla ricostruzione del Governo. E5si si riassumo
no in un inventario generale, completo ed assolutamente 
realistico delle necessitti urgenti e dei meui disponibili 
e rapidamente rastrellabili. Ne uscirebbe, tra l'altro, la 
dimostrazione della indifferibilità di grossi prestiti pub
blici, stranieri o nazionali. 

Questa premessa conoscitiva deve servire di base alla 
anticipazione, fin da ora possibile, di una ordinata poli
tica <li piano, sulla quale dO\ rcbbe intervenire un<t ga
ranzia fondamentale, quella che stabilisce un salto di 
qualità tra la pratica occasionale dei salvataggi, dci tam
ponamenti e degli incentivi ed una strumentata volontà 
del governo di indirizzare la politica del credito; di dare 
senso unitario, cioè di massima efficacia economica at
tuale e prospettica, agli investimenti; di fare una politica 
di prezzi e di costi, anche eliminando i sovraccosti da ren
dite di posizione, di unificare e orientare selettivamente, 
nelle industrie e nei campi, per settori e per territorio, la 
politica degli incentivi. Pur in attesa delle riforme istitu
zionali e dei nuovi stnimenti giuridici di controllo e di
fesa, non sono più ammissibili le politiche separate dei 
vari Ministeri economici, a cominciare dal Tesoro. 

Una seconda garanzia di fondo riguarda la pronta rea
lizzazione e messa in opera degli strumenti previsti dal 

progetto di piano quinquennale. Rappresentano già at-

• commenti Note e 

lualmentc, per quanto se ne sa, soluzioni di compromeslio, 
a cominciare dal Ministero dcl Bilancio. Snaturamenti e 
dilazioni tali da ridurre quello che vuol essC're un piano 
ad uno schema di ragionamento per i socialisti dovrebbe 
esser considerato ragione di rottura. 

L'introduzione in Italia di un piano di sviluppo, non 
agnostico politicamente come in Francia, ma di indirizzo 
democratico ed aperto ad avanzamenti ulteriori, rappre
senta il primo passo di una svolta storica, e la giustifi
cazione di un con-governo socialista con la Democrazia 
Cristiana. Cedere su questo terreno significa retrocedere. 
r-.Icglio andarsene. 

Non mancano altri punti gravi, come rettifiche sostan

ziali alla legge urbanistica, impegni precisi sia per alcune 
riforme giuridiche, sia per l'adeguamento dell'Ammini
strazione statale alle esigenze della programmazione, sia 
per l'organizzazione e rinnovamento dei sistemi di con
trollo, secondo la proposta del gruppo parlamentare so
cialista dcl Senato. 

Ed infine una garanzia è necessaria per la politica 
interna:Gionale. Bando assoluto alle perorazioni per la pa
ce e sicurezza sui limiti della politica atlantica. A giu

stificazione di questo particolareggiare che può parere 
eccessivo cd indebito va detto che esso muove dalla con
\'inzione che questo momento critico deve essere affron
tato in toto, in tutte le sue implicazioni politiche, senza 
reticenze e facilità d'illusioni; dalla convinzione che una 
crisi anche se importa una ricostruzione del Gabinetto 
in modo <la renderlo meglio idoneo alla necessaria revi
sione della sua impostazione - come a me sembra ine
vitabile - non può essere rinviata. Oggi è ancora possi
bile. Domani non lo sarà più. 

FERRUCCIO PARRI 

Il ritorno di Gedda çc:mp c. os;c:nutc: sull'inopportunità d1 im

plicare direttamente la Chic:sa e le sue 

organizzazioni ufficiali nel groviglio delle 
comc:sc politiche:. Quali nuovi fattori, in

tervenuti in questi ultimi mesi, hanno co
stretto Papa Montini a una radicale re
\'isione <li queste sue tesi? Evidentemente, 
la paura della rottura dell'unità politica 

dei cattolici; e con essa, una sfiducia di 

fondo, nata certamente dall'esperienza, 

nell'autonomia politica e nella maturità 
degli e)ponenti democristiani. 

PEJl QUANTO ABITUATI a considerare: 

e normale> l'ingerenza della Chiesa 
nella lotta politica italiana, non po~siamo 

non notare la gravità dei fatti delle ulti

me settimane. Dalle pressioni e)ercitate 

sulla DC durante l'elezione presidenziale, 

con le: gravi minacce dell'organo della cu
ria cardinalizia di Milano, fino alle tele

fonate, alle note ufficiali e ufficiose del 
Vaticano che più recentemente hanno 

bombardato i crani degli uomini politici 
democristiani, è evidente la linc:a di svi

luppo di un disegno e interventista > della 
Chiesa nella vita pubblica, che riporta 

la lotta politica italiana indietro di parec
chi anni. La conferma evidente si è avuta 

sabato 30 gennaio, alla vigilia del Con

siglio nazionale DC, quando circa 1.500 
dirigenti e amvìsti dei Comitati c:ivici 

sono stati convocati telc:graficamentc: a 

Roma per ascoltare: un <li~corso del Pon
tefice. 
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Tutti ricordano la e nuova ba: taglia di 
Lepanto > che le squadre dei Comitati 
civici, agli ordini di Papa Pacelli e di 

Luigi Gedda, e vinsero> il 18 apri~e 1948. 
Fu evidente allora che tale crociata non 

riscuoteva il consenso del principale col

laboratore di Pio XII, monsignor Mon 
tini; e le cronach·e di quegli anni indi

cano proprio in tale dissenso la causa <lei 
suo trasfc:rimcnto a Milano. Sono Papa 

Giovanni, i Comita1i civici pas)arono nel 
dimenticato:o. Poi tornò a Roma, da 

Papa, Giovan Battista Montini. Uno dei 

suo: primi atti fu un radicale rimpasto 

nelle sfere dirigenti dell'Azione cattoli

ca, con la ~ostituzionc di quasi tutti gli 

uomini di Gedda. Molti indizi, d'altra 

parte, indicavano che il nuovo Papa avreb
be smobilitato l'organizzazione dei e.e., 
lasciando una maggiore autonomia poli

tica alla Democrazia cristiana: in piena 
coerenza, del rc:sto, con le tesi <la lui 

Fatto è che Paolo VI, ributtando nella 

vita pubblica italiana la forza e la fazio
sità dei Comitati civici, ne ha potenziato 

i compm in una misura tale, che non ha 
riscontro nemmeno negli anni di Pio XII. 

Nel suo discorso ai dirigenti dei C.C. 

- a cui le fonti vaticane hanno dato va

stissima diffusione - Paolo VI ha detto 
al prof. Gedda e ai ouoi collaboratori: 

e A voi riguarda il setrore dci rapporti 
contingc:nti della Chiesa con la vita pub
blica. Perché: a che serve il Comitato 

Civico? E' saputo: serve alla causa cat

tolica; la quale, come pure è saputo, è 
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posta e presidiata dalla Gerarchia della 
Chiesa. E la serve là, dove l'azione pro
pria e diretta della Gerarchia viene me
no ... L' "ordo rerum humanarum", che 
è la città terrestre, non può essere asso
lutamente trascurato dalla Chiesa >. Sue· 
cessivamente il Papa ha affermato che la 
Chiesa e non può disinteressarsi dell'ani
mazione ideologica, morale e spirituale 
della vita pubblica, e non può non ve
dere con favore che vi sia chi saggiamente 
e sistematicamente assiste il nostro popo· 
lo tanto nella sua maturazione dottrinale, 
come nel suo retto comportamento nel 
campo delle civiche attività. E questo è il 
vostro compito >. 

Nel disegno di Papa Montini, lo scopo 
specifico dei e.e. è qudlo elettorale. 
e Oggi la vita pubblica riconosce ai cit· 
tadini molti diritti; e fra tutti importante 
è quello di 'Scegliersi col voto i propri 
rappresentanti nelle magistrature ammi
nistrative e politiche; l'esercizio di tali 
diritti deve essere illuminato, libero ed 
ordinato; ed è opera di non piccolo me
rito educare e gui<lare il cittadino a tale 
esercizio. In pratica, sarà vostro program
ma svolgere azione informativa e forma
tiva tra le varie categorie sociali circa i 
problemi della vita civica; non sarete soli 
a far questo, concorrendo allo scopo mol
ti altri fattori; ma laddove questi fattori 
(come la scuola, la stampa, i partiti) si 
diffonderanno ad illustrare gli aspetti 
tecnici, economici, politici, giuridici di 
tali problemi, voi, senza trascurare questi 
aspetti stessi, avrete cura di metterne in 
evidenza gli aspetti superiori, ( ... ) e vi 
farete onore e dovere di collegare tali in
segnamenti con la dottrina sociale della 
Chiesa>. Altro compito fondamentale dei 
Comitali civici, secondo le parole del 
Papa, è di vigilare sull'unità politica dei 
cattolici : spetta ai e.e. e persuadere i 
cittadini, i cattolici specialmente, a pro
cedere uniti e concordi ... per urgente pre
cetto derivante dall'intrinseca necessità di 
fedeltà ai princìpi e alla parola data, e 
risultante da indiscucibile dovere di sal
vezza nazionale>. Non c'è più nemmeno 
la preoccupazione di ricorrere a perifrasi, 
giri di parole e simili: per chi, ormai, 
tali cautele? 

Naturalmente l'attività dei C.C. si svol
gerà in funzione delle direttive politiche 
che la Gerarchia vorrà emanare, da sola 
o in collaborazione con taluni settori del
la <lirigeoza democristiana: e di questo 
servizio - ha precisato il Papa -, che 
da temporale si fa spirituale, eh tecnico 
diventa morale e politico, non spetterà 
a voi .determinare le formule, indicare i 
momenti, stabilire gli scopi: è questo un 
compito di enti e di persone responsabili 
della guida, della leatkrshìp come s'usa 
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dire, del campo cattolico da una parte, 
di quello propriamente politico dall'al
tra; a voi spetta farvene araldi e dif
fusori>. 

E' questo lo sbocco logico del processo 
di decadimento politico della Democrazia 
cristiana, che evidentemente non poteva 
lasciare indifferente il Vaticano. Le in
gerenze, anche pesanti, degli ultimi tem· 
pi non sono state che delle premesse: 
il rilancio dei Comitati civici, con rutto 
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quanto di reazionario, di maccartismo, di 
anticomunismo folle essi comportano, ne 
è il compimento. Sarebbe di un certo 
interesse capire il problema personale di 
un Pontefice, che sembra passare conti
nuamente attraverso totali palinodie e con
traddizioni. Ma è ancor più interessante, 
e preoccupante, intravvedere gli effetti 
di questo esasperato disegno temporalista 
della Chiesa sulla vita politi=a italiana. 

ANTONIO JERKOV 

Anche i saggi sognano 

Q UESTO stavamo pensando mentre, 
.nella sala degli avvocati del palaz

zo di Giustizia di Roma, ascoltavamo \'in
teressante dibattito sul commissario par
lamentare, introdotto, con la consueta 
chiarezza e il -consueto acume, da Arturo 
CaPlo Jemolo. Pubblico particolarmente 
qualificato: giudici costituzionali, Gover
natore della Banca d'Italia, alti magistrati, 
studiosi, avvocati. Televisione. Aria, in
somma, delle grandi occasioni. Tutto con
correva a dar l'impressione di un grande 
avvenimento: si stava forse assistendo alla 
scope.eta di un rimedio a tutti i ma'.i di 
questo nostro paese. 

Che cosa è questo commissario parla
mentare? E' un'alta magistratura, nata in 
Svezia nel 1809, estesa alla Finlandia nel 
1918, alla Danimaix:a nel 1953, alla Nuova 
Zelanda nel 1963. I suoi compiti sono 
vari: ricevere i reclami dei cittadini che 
si ritengono vittime di soprusi o di ar
bitri, adoperarsi perché essi ottengano giu
stizia, esercitare un controHo rulle pubbli
che amministrazioni, prendere l'iniziativa 
di riforme tendenti a garantire un migl'.ore 
funzionamento dell'apparato statale, a mo. 
dificare o eliminare leggi superate dal 
tempo. 

Qualche studioso ha fatto la scoperta 
di questo istituto: l'Associazione italiana 
giuristi e il Movimento di opinione pub
blica hanno organizzato sull'argomento il 
pubblico dibattito che abbiamo avuto il 
piacere di ascoltare. Ndl'intenzione dei 
promotori, nell'atmosfera creata dalla so
lennità della riunione, c'era quakosa di 
più dell'jnteressc per una comunicazione 
scientifica, per un qualsiasi tema di di
ritto comparatP. La domanda, talvolta' 
espressa, comunque implicita in tutti i di
scorsi era questa: avremo forse, per caso, 
messo le mani su uno strumento che ci 
-consenta di porre riparo a tutti i difetti 
del nostro ordinamento, che corregga •le 
deficienze dei nostri istituci, che avvii una 
riforma del costume? La relazione di ]e
molo era stata cauta. Senza togliere le 
illusioni a chi ne avesse, egli aveva insi-

stiro assai più sulle ragioni di dubbio e 
sulle difficoltà che sugli aspetti positivi 
del problema. Negli interventi non sono 
mancate •le obbiezioni, né sono mancati 
i richiami alla realtà. Ma, in complesso, 
c'era nell'aria una certa euforia. Chi si 
aspettava che il commissario parlamen
tare assicurasse finalmente .ai cittadhli.i 
una valida difesa contro gli abusi del 
pubblico potere, chi sperava di veder ri· 
solto, per merito suo, il problema del 
controLlo sulla pubblica spesa, chi confi
dava di veder finalmente attuata la rifor
ma dell'amministrazione. Non è mancato 
un eloquente richiamo, Mommsen alla 
mano, all'Ìlstituto romano del censore. 

e Vogliono il padreterno in terra>, diS
se qualcuno, vicino a noi, interpretando 
esattamente il pensiero che ci passava per 
la testa. Erano tutte persone colte, di alta 
preparazione giuridica, di larga esperien
za: ma chi non si riserva, nella vita, uno 
spiraglio sull'irrazionale, un momento di 
fede nel miracolo, un breve abbandono al 
senso magico delle cose? Noi abbiamo 
leggi penali che puniscono ogni attentato 
agli interessi della collettività, giudici che 
•le applicano; abbiamo giudici civili che, 
con altri mezzi e per altre vie, riparano 
i torti subiti, restaurano il diritto leso; 
abbiamo un sistema di giustiz'.a ammi
nistrativa, che tutela i cittadini dagli abusi 
della pubblica amministraz=onc; abbiamo 
una Corte costituzionale che richiama ai 
:;uoi limiti perfino il .Parlamento; abbia
mo una Corte dci conti che esercita un 
controllo sull'amministrazione dd~o Sta
to; abbiamo, nella stessa amministrazione, 
Ragioneria generale, ragionerie centrali, 
ispettori di ogni grado; abbiamo un Mi
nistero della riforma amministrativa che 
dovrebbe rifare a nuovo tutta la mac
china dello stato italiano. Tuttavia, ci so
no ingiustizie che non trovano riparo, ci 
sono gli scandali, il denaro pubblico è 
dilapidato, non sempre i veri colpevoli 
vanno in galera, la nostra amministra
zione continua a essere vecchia e arrug
ginita. E allora perché non lasciarsi an· 
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dare al rasserenante pensiero che tutto 
ciò che non riescono a fare alti consessi, 
vaste e complesse organizzazioni. possa 
farlo un uomo, un uomo ~lo, di eccelse 
virtù? 

Quando si sogna, occorre dare un vol
to ai propr7 sogni. Era natura'e che, pen
sando a quest'uomo che unis~e l'alta co
scienza morale alla cultura, l'esperienza 
alla saggezza, l'intransigenza all'umana 
comprensione, venisse fatto di cercare una 
incarnazione di questo ideale. Vi fu chi, 
interpretando questi sentimenti, disse: 

Il timor 

Ef UN PECCATO che Mario Missiroli 
non riesca più a sorprendere con 

le sue sparate e i suoi paradossi sempre 
nuovi, sempre divertenti. E' un pec-cato 
perché il suo conl'.ributo all'aneddotica 
minore è veramente notevole; come dia

bolica è la sua capacità di presentarsi ai 
lettori con una faccia sempre mutevole, 

quale novella Medusa. < Diabolico >, in 
verità, è raggettivo meno adatto per il 

Missiroli ultima maniera, immerso nei 

flutti della fede e in vena di F"eremiadi. 

<Il timor di Dio - si ch:e-;c sul Messag
gero del 7 febbraio - non è :ill'inizio 
di ogni c05a e di ogni scienza?>. Ovv:o. 

P UNTUALE come sempre, diremmo 
quasi scontato, il momento c!el!a 

mediazione morotea è riemerso dalle pro
fondità integraliste del Com:glio nazio
nale DC e ha ridato fiato e flessibilità al
l'operazione di ricucitura dell'alleanza di 
centro-sinistra. Con l'avallo distratto dci 

dorotei e l'appoggio fervente di <Forze 
nuove>, con la solidarietà del PSDI e 
del PRI e la buona volontà dci socialisti, 
esso ha un certo margine di manovra per 
riproporre i termini usuali della colla

borazione. Il ccntr~inistra dunque, do.. 

po Ja scossa brutale dell'elezione pre5i

dcnzialc e la doccia fredda del C.X DC, 
si avvia a ricomporsi entro i margini del 

vecchio compromesso? La richiesta socia

lista di una e profonda chiarificazione po
litica> non superava nemmeno stavolta 

le colonne d'Ercole morotec? 

In realtà la situazione, soprattutto nel
l'ambito del partito di maggioranza non 
manca di incognite. Il Consiglio nazio
nale d~la DC si è svolto all'insegna della 

L'ASTROLABIO - 15 FEBBRAIO 1965 

Non occorre che con la mente andiate 
lontano, l'uomo che cercate l'avete lì, da
vanti a voi>. Chi, infatti, meg!io di Ar
turo Car'o Jemolo, potrebbe inaugurare 
la serie dci commissari parlamentari ita
liani? Vi fu naturalmente un caloroso 
app!auso, al quale ci unimmo di tutto 
cuore. Ma vogliamo troppo bene a Jemo
fo per augurargli che dav\'ero, fuori di 
quc-!l'atmosfera di sogno alla quale an
che i saggi si abbandonano, possa toc

cargli di portare questa croce. 
L. P. 

di Dio 
E sulla base di tale idea-forza si lancia 

a caccia di diavoli, cioè di comunisti (ab

biate pazienza, si sa che il diavolo non 

cambia mai). Si tratta stavolta di un dia

vo!o sporcaccione, che soffia su! fuoco 

dell'c antidcrica<lismo giacobino>, ma la 

cui cura principale è di e varare, fra la 

compiacente indulgenza di tanti sciocchi, 

le più immonde, le più oscene rappre

sentazioni, vere bestemmie figurate o 

schermate>. Cineasta e uomo di teatro 

il diavolo: maestro nel contrabbandare 

la sua merce sotto l'etichetta ricattatoria 

della < libertà <lolla cultura >, quando in 

Rebus d.c. 
paura: paura dell'estrema tensione cui 
erano arrivati i contrasti interni tra le 
correnti e dd suo sbocco, non tanto nel. 
la scissione, che resta fuori di ogni ~ia 
probabilità, quanto in un periodo di lotte 
intestine caotiche cd esasperate, col con
seguente arretramento delle posizioni po
litiche del partito. Un apporto decisivo 
alla manovra di imbrigliamento opera
ta dai dorotci è venuto dal Vaticano: se
gno evidente che la paura della rottura 
si è estesa a tutti i settori responsabili 
dcl mondo cattolico, fino alla Gerarchia. 
Nessuna meraviglia quindi che il terre

no d'intesa per una siffatta unità sia sta

ta quella del moderatismo e dcl!'antico

munismo maccartista. Così, i ncidental

mcntc, è tornato in primo piano Scelba; 

e Rumor e Colombo sono stati incontra

stati protagonisti. Il prezzo dell'operazio
ne è stato la negazione totalitaria dei 
contrasti e quindi la compressione del di
battito politico. 

.Ma resta ancora un'incognita nel re-

effetti si tratterebbe di e una cultura di 
competenza del Codice penale>. 

Il bersaglio di Missiroli però non è tan
to il diavolo - che, come si sa, è sempre 
esistito - quanto tutti i gonzi che ne 
favoriscono involontariamente il gioco. Ed 
è qui che la predica morale di Missiroli 
tocca autorcvo'mente il terreno politico. 
I primi fra i gonzi sono i dc; è vero 
che nell'ultimo C.N. hanno riaffermato 
la volontà di lotta frontale al comunismo, 
ma fin dove potrà arrivare questa volon
tà? Non certo a mettere fuori legge i co
munisti. E' già difficile che si convincano 
che l'URSS, la ccntra-!e del Male, si di
batte in una crisi profonda e che la poli
tica de'.la < distemionc > e della e mano 
tesa> non è che un tentativo di tirarsi 
fuori delle secche. Noi occidentali do
vremmo rifiutare queste trovate tattiche 
e assestare all'URSS il colpo decisivo; ma 
le nostre coscienze sono addormentate e 

rifiutano sistematicamente fa lotta aper
ta, per accettare •la e mano tesa > dei co
munisti: non vediamo che e nella mano 
tesa c'è un'unghia diabolica ... >. 

Cosa vuole Missiroli? Poco, in verità, 
perché è un realista. In attesa dcl'a ma
gna crociata distruggitrice, si accon·en
tcrcbbe che fossero proibiti tutti gli spet
tacoli osceni e immorali, le e bcstcmm:e 

figurate o schermate>. Sarebbe un inizio: 
il timor di Dio non è forse all'inizio di 
ogni cosa e di ogni scienza? 

bus d.c.: Fanfani. La preoccupazione 
dell'unità lo ha bloccato, ma fino a quan
do? E' certo che il rilancio della DC 
giova anche a ·lui: Fanfani ha bisogno 
del partito forte, e soprattutto dcl parti
to clastico, capace di assorbire le tensio
ni più gravi. Una volta superato l'attuale 
momento critico, le iniziative che Fan
fani vorrà o potrà prendere non rischie

ranno di precipitare la DC nella contesa 

cronica tra le correnti; non incoragge

ranno perciò interventi e esterni > parti
colarmente pericolosi. Se è chiaro quindi 

che le circ<htanze, e il Vaticano. hanno 

aiutato i dorotci nel contenimento deYa 

contestazione fanfaniana, è anche evidente 
che questa è soltanto rinviata, non esau

rita. 

E' evidente dol resto che un equilibrio 
basato sul qweta non movere non ha pos
sibilità infinite di durata. In partico!are, 
la funzione di Moro, espressione e con
dizione di tale equilibrio, appare ~mpre 
più povera di giustificazioni meno con-



tingenti e ristrette. Tanto che un suo esau
rimento, magari a scadenza non imme
diata. non sorprenderebbe affatto; aochc 
se non si vogliono sottovalutare la capa
cità di resistenza di una situazione or
mai stabilizzata sia pure precariamente, 
il largo margine che rc)ta al compromcs. 
so, l'intcrcsi;e, non esclusivo della DC, 
contro le scosse pericolose. 

Oggi però la mc<fazione di Moro tie
ne ancora banco e può permettere 'a ri
presa della collaborazione con gli al!c.ati 
e laici>. Non è una prospettiva facile, 
dato il peso che la situazione interna 
democristiana esercita sulla possibilità di 
ri.Jancio dol centro-sinistra. La ricostituita 
unità della DC infatti ha lasciato diso
rientati i partiti alleati; il PSI in partico
lare ha reagito con una notevole fermcz_ 
za, mentre PSDI e PRI si riservano il 
beneficio d'inventano. 

I sociadcmocratici lamentano !'assenza 
di una chiarificazione che avrebbe dato 
senso politico - l'unico attendibile - a 
questa rinata concordia dci democristiani, 
e rinviano ogni giudizio definitivo alla 
verifica dci fatti nell'area di governo, do
ve è imminente, dovendosi procedere alla 
sostituzione di Saragat agli esteri, la sca
denza dcl rimpasto. E' con questa riserva 
che Tanassi ha citato l'intervento dcll'on. 
Moro a garanzia dcl comportamento del
la o.e. nella coalizione di maggioranza, 
così che la citazione acquista il sapore 
di un appello o forse di un appiglio in 
mancanza di un riconoscimento riferibile 
alla Democrazia Cristiana nel suo com
plesso. 

Ma quanto vale la e garanzia > di Mo
ro? Di un uomo che ha creduto, in tutta 
serietà e buona fede, di condizionare la 
unità della D.C. con una politica e ri-
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schia invece di veder condizionata quella 
politica dall'unità della D.C.? Perché la 
tesi di Aldo Moro era questa: rifare la 
D.C. in chiave di centrosinistra ricondu· 
cendo il centro-sinistra nell'area del pos
sibile della D.C., con la fiduciosa spe· 
ranza che un giusto dosaggio possa, av· 
valendosi della forza stessa delle cose :: 
dcl tempo, contemperare l'uno e l'altro 
momento dell'operazione senza pregiudi
zio per entrambi, sino a ra_!?giungcre un 
equilibrio che, per il solo fatto di esser 
tale, darebbe la misura corretta all'unità 
della D.C. e all'entità dcl ccnt rosinistra. 
Solo che, la forza delle cose in politica 
si somma con l'intelligenza delle cose, e 
i giusti dosaggi, non esistendo in natura, 
non bastano di per sè a concili:tre cle 
menti che per avventura fossero realmen· 
te competitivi. Oggi !'on. Moro si trova 
fra le mani l'unità dcl suo partito, ma 
di questa unità non è garante lui nè la 
sua politica. Vogliamo dire che non è la 
politica dcll'on. Moro ad aver chiamato a 
sé la D.C. e che in rcalrà la riconquistata 
unanimità dci democratici cristiani va 
ancora posta a confronto con il centro
sinistra. Diremo meglio che la D.C. unita 
esprime potenzialm~cntc un suo centro
sinistra che non è detto coincida con 
quello dci suoi alleati. Tanto più che di 
chiaro in questa operazione unitaria c'è 
solranto questo: che ognuno degli de
menti discordanti, dimettendo, sia pure 
momentaneamente, le proprie ragioni po· 
!emiche, cessa di essere un in:erlocutore 
valido nel gioco dialettico dcl :entro-si· 
nistra e sottoscrive una delega al partito 
senza specificarne i contenuti e i limiti. 

E' dcl tutto motivata allora la doman
da: che tipo di partner è la D.C. cosl 
unità? La risposta dei socialdemocratici 

e dci republicani è venuta cd è interlo
cutoria: si vedrà dall'operato dcl gove,· · 
no. Quella dci socialisti, nel momento 
in cui scriviamo, non è ancora ar· 
rivata ma gli indizi disponibili la fanno 
intravedere quanto meno dubitativa. Han· 
no, i socialisti, ragioni esclusive o co
munque ragioni che valgono meno per 
ì soc. !democratici e per i repubblicani? 

S n 1all'inizio, la determinazione socia-
1 l\ta di partecipare alla maggioranza di 
centrosinistra non è mai stata esente da 
una certa alea di rischio: qualcosa di 
p:ù che il normale incerto di una situa
zione_ Il P.SJ. era spinto soprattutto dal
la minacciosa iattura di una alternativa 
di destra, ritenuta pressochè inevitabile 
qualora fosse fallito il centrosinistra; e 
lì dove a questa posizione difensiva si 
sostituiva la volontà di iniziativa. le tesi 
socialiste proclamavano la e contestazio
ne dcl sistema> e il recupero di tutta la 
sinistra: una tesi che non è mai pene
trata nel centrosinistra divenendo sempre 
più un sottinteso strategico. 

Ai socialisti non è mai sfuggito che la 
nuova politica includeva un compromesso 
\On la destra economica e in genere con 
le tendenze moderate; hanno piuttosto 
confidato nei suoi sviluppi, nel senso che 
il peso specifico dello schieramento e dcl 
suo programma potesse spostare comun
que a sinistra l'equilibrio politico dcl 
Paese aprendo nuove e più sicure prospet· 
tivc; c. ixr l'immediato, confidano nella 
possibilità di mantenere il compromesso 
entro margini sufficienti di governabilità. 

Probabilmente li ha traditi la congiun· 
tura. E' certo comunque che il program· 
ma governativo ha proceduto per succcs· 
sive correzioni a scalare e che la e conte
stazione dcl sistema> si è ridotta ad una 
semplice riserva polemica cedendo il pas
~o alla e razionalizzazione del sistema>: 
il buon senso e la cognizione dcl possi
hilc. invocati dall'esterno e dall'interno 
dcl P.S.I.. hanno progressivamente coin
ciso con le corrispettive accezioni mode
rate. 

Nello schieramento e nell'arca politica 
<lei ccntrosiniStra ha preso piede il dise
gno di Giuseppe Saragat e la prospettiva 
<li un grosm partito socialdemocratico 
ha mitig~to la tensione socialista verso si
n:ma. Ma c'è di più. Il partito comunista 
ha ricercato i suoi interlocutori fra i so
cialdemocratici e fra gli stessi democratici 
cristiani. Così che i socialisti si sono tro
vati nella contraddittoria situazione di chi 
da un lato è scavalcato da sinistra e dal
l'altro, chiudendo a sinistra, si pone su 
un terreno che non è il proprio. Questo, 
in rapidissima e sommaria sintesi, l'an
tefatto alle attuali titubanze del P.S.T. 
di fronte alla ricostituita unità de!la D.C. 

Anche se i democristiani si sono decisi 
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a ritrovare la loro concordia perché han
no inteso di aver raggiunto il limite di 
rottura, anche se questa unità risulta scar
samente spontanea e per nulla motivata 
da una unanime visione politica, essa ha 
un chiaro significato: dice in modo elo
quente che l'unità dci cattolici, che inter 
viene nel momento in cui la formula del 
cencrosini)tra rischia <li consolidarsi su 
basi moderate, è condizionante e in senso 
restrinivo rispetto alle scelte politiche ope
rate ne! suo interno. 

E' vero tuttavia che difficilmente i mo
tivi e gli impulsi della lotta politica po
tranno, nel tempo, rimanere impigliati 
nel vincolo unitario della D.C., ma è un 
fatto che i democristiani incontrano il 
limite perentorio della loro unità a dan
no della propria e della altrui libertà dia
lettica. Partiti dalla convinzione di poter 
far valere la condizione dcl centrosinistra 
come punto di riferimento prioritario, 
quasi come una categoria politica. i so
cialisti hanno oggi la sensazione che la 
unica arca dcl possibile sia quella della 
D.C. e, comunque, quella compatibile 
con le ragioni pregiudiziali della D.C. 
E si trovano scoperti a sinistra. 

In una parola, i margini di ri~rva e 
di manovra, che cs~i hanno visto nd com
promesso quadripartito per la loro diffi
cile iniziativa, rischiano di rivelarsi un 
equivoco o di apparire già consumati da
gli sviluppi e obiettivi> e e reali~tici > del
la situazione. 

Tenendo presente questa premessa, si 
intende in tutto il suo si~nificato quanto 
scrive il direttore dcli' Avanti: e .:he co
sa chiedevamo da tempo noi socialisti? 
chiedevamo che la D.C. uscisse quanto 
prima dall'equivoco del suo incompiuto 
congresso di Roma e da quello dcl susse
guente consiglio nazionale che aveva dato 
al partito cattolico una direzione minori
taria, instabile, non certo pari al com
pito di assicurare al centro-sinistra la for
za e lo slancio di cui la necessirà per 
porcare avanti il suo programma di rin
novamento ... Che il prob'ema dell'unità 
sarebbe stato predominante nel Consiglio 
Nazionale della D.C. era cosa che tutti 
sapevano sconcata. Quello che importava 
ai fini della chiarificazione, era b discus
sione politica, il confronto delle posizio
ni, la spiegazione politica dello sforzo 
unitario che la D.C. si sapeva avrebbe 
compiuto. Questo dibattito non c'è stato, 
non c'è stata spiegazione, non c'è stata 
chiarificazione. Come siano garantiti lo 
indirizzo, la stabilità, la forza della nuo
va direzione della D.C., è problema ri
masto nel grembo di Giove; e a compli
care ancora di più le cose sta il fatto che 
zitte sono rimaste proprio le correnti del
la sinistra, le più impegnate {tirate tutte 
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le somme) nella lotta per il centro-stn1· 
stra, le più esposte durante i giorni della 
elezione del Capo dello Stato>. 

Il riferimento esplicito alla sinistra D.C. 
ha suggerito a Pastore una lettera al
i' Avanti! piuttosto generica e prudenzia
le il cui senso ultimo, comunque, è que
sto: non diffidate aprioristicamente; con . 
fidate ancora nella nostra vo!ont3 po
litica. 

E' nel corsivo di risposta a questa let
tera che l'organo dcl P.S.I., se non anti
cipa le imminenti deliberazioni della <li
rczionc e dcl Comitato Centrale dcl Par
tito, certamente scopre la <lisposizionc de
gli autonomisti. Preso atto della e chiari
ficazione dcl leader di forze nuove>, 
l' Avanti! la ritiene insufficiente ad im
pegnare e tutta la D.C. nel suo insie
me>; e conclude: e sarebbe inutile rin
viare ogni cosa alla prova dci fatti quan
do esiste, prima dci facti, un problema 
politico di chiarezza che va risolto>. 

A differenza dei socialdemocratici e 
dci rcpublicani, i socialisti non si rimet
tono più ai < facti >, vale a dire al mo
mento operativo del governo. La ragione 
non può essere che una: essi ritengono 
che i e fa:ti > consumati di per ~é non 
hanno il necessario mordente e quelli a 
venire: non si pongono in via di ipotesi se 
non dietro una esplicita garanzia delle: 
volontà politiche. Il P.S.T. ·vuole dunque 
una piena e attendibile chiarificazione; 

-I 

Una novità 
di Harold 

non gli basta, come ai socialdemocratici, 
la malleveria di Aldo Moro né quella dd
lc sinistre: D.C.; la pretende da!la Demo
crazia Cris:iana nel suo insieme perché 
quel partito unito è il suo reale interlo
cutore. 

E diciamo la verità: il PSI ne ha tutto 
i: dìrìt:o. Non si sono chieste per anni 
al PSI, a un partito che dal congresso dj 
Napoli aveva delimitato nel modo più 
netto i confini con la propria opposizione 
di sinistra, quelle e garanzie di chiarezza 
interna> che, in pratica, significavano la 
sua scissione? Ebbene, quel e chiarimen
to > c'è stato, e di chiarimento in chia
rimento s'è arrivati fino alla epurazione 
di luglio, con l'accantonamento di tutta 
un'ala qualitativamente assai importante 
dcl gruppo autonomista. Fa bene, dun
que, il PSI a puntare i piedi. 

Ma li punterà davvero? E fino in fon· 
do? O si contenterà delle rassicuranti 
spiegazioni che già circolano per inizia
tiva degli ambienti morotei; magari di 
una dichiarazione di buona volontà aval
lata dall'autorità del Presidente del Con
siglio? Il fatto è che non sono in discus
sione quelle buone intenzioni, o la loro 
sincerità, ma la capacità della D.C. di 
metterle in atto. E su questo punto tutto 
quello che si offre ai socialisti è ancora 
una cambiale in bianco. Si caoi~c che 
siano perplessi e riluttanti a fir~arla. 

assoluta 
Wilson 

LORENZO ACCARDI 

La mia politica 
Prefazione di Pietro Nenni, pp. Xll-296 

Che cosa intende fare il nuovo premier laburista? Quali sono 
i suoi programmi per l'avvenire? O;i quato libro cmC!"gc netto 
il ritratto di un granJc uomo politico nelle prospettive di una 
nuova pol:tica. 

La Nuova Italia 
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L'ombra della mafia 
DI FERRUCCIO P ARRI 

N os POSSIAMO certo dire se nella 
sentenza e nel procedimento in 

corte di assise di appello contro gli assas
sini di Carnevale sussistessero motivi di 
legittimità che permettessero l'annulla
mento cxl il rinnovo del processo. Dicia
mo che se erano in qualche modo repe
ribili la conferma dell'assoluzione provoca 
il rammarico più vivo. I quattro assassini 
sono dei mafiosi, cxl il procedimento con 
il quale l'assoluzione è stata preparata 
e carpita ripete puntualmente quello con 
il quale sono stati chiusi tanti altri pro
cessi per omicidi o stragi mafiose. 

Nulla di più losco e di più brutto 
nella storia recente delle province mafiose 
che la lunga serie degli omicidi impu
niti: un centinaio in una quindicina di 
anni, e tra essi sono numerosi gli orga
nizzatori ed i capi sindacalisti fatti fuori 
per conto degli agrari. Omertà in basso, 
impotenza in alto. 

Le conseguenze morali e politiche di 
questa assoluzione giudiziaria, così de
plorevole, sono gravi. Tanto più gravi 
in quanto cadono nel momento in cui la 
crisi della Commissione parlamentare di 
inchiesta ha dato forza alla sfiducia cd 
alla diffidenza dell'opinione pubblica iso
lana. Resta confermato che alla fine la 
mafia è sempre la più forte. 

Devo purtroppo convenire sulla giu
stezza sostanziale idei giudizio pessimi
stico espresso da Marco Cesarini-Sforza 
nel Mondo del 2 febbraio sulla Commis
sione. Le sue informazioni sono inesatte 
in parecchi punti e così i giudizi partico
lari che ne discendono, anche sulla im
postazione cd i metodi di lavoro della 
Commissione, anche sul suo letargo, che 
in parte è solo apparente: ma è reale e 
meritevole di deplorazione l'arenamento 
attuale dci suoi lavori. 

Va ricordato che le ragioni di fondo 
di un procedere così lamcntcvo!c sono 
apparse sin dal primo muoversi della pro
posto d'inchiesta. Una zizzania perniciosa 
come la mafia non si radica così forte
mente, non si diffonde così ampiamente 
come è avvenuto in questo dopoguerra 
se non s'insinua in tutti gli ambienti 
sociali e politici dai quali può sperare 
protezione cxl occasione di lucro; la in
serzione così multiforme del potere ma
fioso in tutte le forme di attività econo
mica più facilmente aggredibili e corro
dibili, e più lucrose, ha bisogno di quelle 
complicità, protezioni, acquiescenze che 
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concorrono alla inerzia, alla paralisi dei 
poteri legali che esso surroga. Dipanando 
alcuni dei casi giudiziari più recenti e 
clamorosi la Commissione stessa ha ben 
visto come, gratta gratta, affioravano al 
fondo responsabilità che toccavano poli
tici, cd il potere amministrativo, o giu
diziario. 

E così fin dal suo apparire la proposta 
d'inchiesta urtò in un complesso di re
sistenze, scoperte o silenziose, al centro 
delle quali stava il timore della Demo
crazia Cristiana di fornire agli oppositori, 
specialmente comunisti, uno strumento 
di attacco cui si aggiungeva il sospetto 
dei poteri regionali, delle autorità sta
tali, e l'immancabile salsa retorica della 
nobilissima Isola che non tollerava pro
cessi. Il progetto venne abbondantemente 
innacquato per facilita~li il passo; ma 
in aula non riuscì a superare la barriera 
dei sofismi giuridici e costituzionali e 
delle opposizioni contro le e indebite in
terferenze>. Fu ripreso quando lo sfre
nato imperversare della lupara impres
sionò !a miglior parte dci democristiani, 
e si mosse la stessa Assemblea regionale 
siciliana. Ma alla Camera ostruzionismi 
della stessa origine ritardarono il cam
mino della legge, approvata quan..io già 
era in vista la fine della Legislatura. E 
così - come Ccsarini-Sforza ricorda -
l'inchiesta si mosse oltre tre anni dopo 
la sua proposta. L'ondata di sdegno iso
lano e nazionale per la strage di Ciaculli 
fece troncare gli indugi. 

Nella prima fase del suo lavoro, sulla 
base delle indicazioni fornite dai capi 
della magistratura, della pubblica sicu
rezza, e dai primi interrogatori, la Com
missione promosse nuove disposizioni le
gislative per dare alla pubblica sicurezza, 
ai giudici istruttori, alla magistrarura più 
ampie possibilità di azione preventiva e 
repressiva nei riguardi dci reati mafiosi. 
Io le credo giustificate cd opportune, e 
stimo maggiori i pericoli dell'indulgenza 
che quelli della rigida severità - se si 
vuol seriamente combattere la mafia -
pur accompagnata dalle necessarie ga
ranzie dci diritti di libertà. 

Non è colpa della Commissione, ma 
della composizione del Parlamento e dei 
suoi difetti funzionali, se il progetto di 
legge cosiddetto anti-mafia fu sottoposto 
ad una dcfatigante trafila, che prese un 
anno intero, di dispute, di giuri~ti e av
vocati, concluse recentemente in aula. 

Non mancavano seri motivi di contrasto, 
non tanto per le preoccupazioni isolane, 
ostiJissime ad ogni apparenza di legge 
eccezionale e speciale, quanto per il pe
ricolo degli abusi connessi ad ampi p<r 
teri di polizia. Sin dai tempi del prefetto 
~fori la Sicilia ha fatto una trista espe
rienza in materia, e sembrano tuttora non 
infrequenti i casi d'incriminazione ma
fiosa che serve a vendette e rivalità di 
persone e di cosche. La Camera dei 
deputati non mancherà di riprendere le 
stesse discussioni. Auguriamo che il pro
getto diventi legge prima della fine di 
questa Legislatura. 

Si deve dire che la stessa presentazione 
della legge, il preannuncio di nuove se
verità ha esercitato all'inizio visibile in
fluenza, sia intimorendo i gruppi mafiosi, 
si:t rafforzando l'azione repressiva. E così 
le disposizioni amministrative suggerite 
<falla Commissione e accolte dal Governo 
in materia di concessioni di licenz(" com
merciali, regolamento dci mercati, pa
tenti automobilistiche, permessi di porto 
d'armi, passaporti, ccc. L'applicazione di 
queste misure di competenza in parte 
delle autorità statali, in parte delle auto
frà regionali, in parte delle autorità lo
cali. Su!!a continuità e serietà di applica
zione non voglio avanzar diffidenze 
aprioristiche. 

Perché dopo questa prima fase, che 
potremmo dire di urgenza legislativa, la 
Commissione è sembrata perdere filoni 
conduttori di lavoro? Di massima, natu
ralmente del tutto di massima, i com
ponenti della Commissione sono prima 
che commissari uomini di partito; come 
in Parlamento. Prevalgono, come è ov
vio, i gruppi democristiano e comunista: 
generalmente questo spinge, il primo re
siste. Il centrosinistra c'entra poco; c'è 
sempre entrato poco. Metà dci commis
sari sono siciliani: ciò che assicura il 
wande vantaggio di uomini che cono
scono a fondo le cose di casa loro, ed il 
grande svantaggio di polarizzare al mas
simo i contrasti di partito, e la lotta 
politica che è vivacissima in Sicilia. 

Sotto la spinta prevalente dci comuni
sri, la Commissione si è investi1a dell'esa
me di alcuni casi più notori, e che pote
vano essere più rivelatori, come la ucci
sione del commissario Tandoj e di alcune 
fiiture famose di capimafia di Palermo, 
Trapani, Agrigento. Alcune indagini 
sono state condotte a buon punto, altre 
interrotte o appena sfiorate. E poi la 
attenzione si è dirottata rapidamente su 
Palermo. 

Sul comune di Palermo il Presidente 
regionale del tempo, i[)' Angelo, sotto la 
pressione degli avvenimenti, ed accoglicn-
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do volonterosamente l'invito della Com
missione, aveva ordinato inchieste ammi
nistrative, diligentemente ed obiettiva
mente condotte da alcuni prefetti. Più 
importante, quella sulla Amministrazio
ne comunale eseguita dal prefetto Bcvi
vino, pittura di una condotta amministra
tiva esemplarmente scandalosa. In sede 
di Assemblea regionale fu chiesto - dai 
comunisti - lo scioglimento dcl Consi
glio comunale. L'organo provinciale di 
vigilanza amministrativa giudicò che 
mancassero gli estremi. 

Ma, e giustamente, l'attenzione della 
Commissione parlamentare era stata ri
chiamata dalle vM:ende del piano regola
tore della città, in fase di grande espan
sione edilizia, anche per il rinnovamento 
imposto dalla soppressione, purtroppo an
cora all'inizio, dci miserabili quartieri dcl 
centro, i cosiddetti catoi. La sottocommis
sione apposita, ad opera di alcuni volon
terosi commissari, svolse indagini lunghe 
e diligentissime sull'accampamento delle 
aree, abusi, varianti, monopoli di appalti, 
arricchimenti repentini, finanziamenti sor
prendenti. Conclusioni difficili: in parte 
malcostume e speclilazionc, comuni o 
quasi eguali dalle Alpi al Liii.beo. Ma gli 
indizi di inserzioni mafiose erano pari
menti evidenti, e grosso il /11rnus - co
me in gergo giuridico si chiama la puz
za - di mafia. 

Ce n'era abbastanza per una risoluta 
condanna, che per salvaguardare la re
sponsabilità della Commissione doveva 
esser resa pubblica, pur rispettando i 
limiti, dci quali normalmente non si tie
ne conto, imposti dalla natura di organo 
che deve riferire solo al Parlamento. Non 
aver assolto a questo dovere è comunque 
a mio giudizio un tono grave. 

Come si spiega? 1 paniti si prepara
vano alle elezioni amministrative: la con
quista dcl Comune di Palermo era un 
grosso obiettivo. Proruppe il contrasto 
politico che nelle fasi precedenti si era 
potuto superare, mediare, accantonare. Lo 
scandalo e l'inchiesta servivano ai comu
nisti come catapulta contro i democristia
ni cd alleati al potere; si possono imma
ginare le multiformi resistenze degli altri. 

Così si spe:.cro, c<l in paste si spreca
rono, circa otto mesi, insistendo ostina
tamente su fatti e circostanze relativa
mente secondarie dopo i primi acclara
mcnti sostanziali. Solo ora si dovrebbe 
arrivare ad un documento conclusivo, più 
o meno soddisfacente. Ma se si volessero 
inseguire e dipanare tutti i casi emersi o 
sospettati, rutti gli indizi mafiosi, le con
nessioni affaristiche e bancarie occorre
rebbero anni di lavoro intenso e quasi 
eroico. 

·Sembra necessario concentrare le in-
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dagini sui temi e settori essenziali, pro
grammare ordinatamente il lavoro, accre
scerne gli strumenti ora dcl tutto insuf
ficienti se si ritiene, come si dovrebbe, 
porre la ripresa delle ricerche sui delitti 
impuniti che sembra ora poter dare mi
gliori frutti. Palermo ha bisogno di azioni 
energiche di rottura nella organizzazione 
dci mercati generali, del mercato dcl pe
sce, dcl collocamento, dci giardini, ecc. 
Ha bisogno di ricerche sulle accumula
zioni di ricchezza mafiosa e di qualche 
sagace inchiesta campione negli ambienti 
finanziari. Altri centri delle quattro pro
vince sono per così dire intonsi. Nulla 
s! è fatto praticamente per colpire l'orga
nizzazione mafiosa dcl contrabbando, so
prattutto degli stupefacenti, che è uno 
dei settori più purulenti. 

Ricerche sociologiche sono state pro
grammate, e - contro quanto crede Ce
sarini-Sforza - secondo i modi più mo
derni, ma purtroppo non ancora iniziate. 
Vi è differenza di opinione sulla loro 
importanza conoscitiva dcl fenomeno ma
fioso, specialmente dopo la sua radicale 
evoluzione postbellica. Ma non è dubbio 
che ne può venire la conferma che con
dizioni di miseria, ignoranza, abbandono 
e arretratezza agraria sono terreno favo
revole per lo sviluppo di attività delin
quenziali, anche nelle forme mafiose, do
ve queste si sono fissate. 

Ingentissimo è il materiale sinora accu
mulato, d'interesse documentario e giu
diziario, finora solo in piccola parte uti
lizzato. Il problema della sua destina
zione e della sua utilizzazione per una 
lotta che dovrà proseguire anche in av
venire è uno dci più seri. 

El CERTO che l'attività criminosa di 
tipo mafioso è in ripresa, special

mente in Palermo, anche nelle forme vio
lente che si speravano finite dopo ìl 
dcbellamento di alcune cosche. E' vero 
che il primo zelo nelle misure di preven
zione ha ceduto ad una certa rilassatezza 
e sovente ambiguità di provvedimenti. 
E' vero che il discredito della Commis· 
sione d'inchiesta coincide con un ritor
no d'indulgenza, di complicità e coper
ture. E' vero che quc.~to clima non in
coraggia i magistrati e le autorità di 
polizia; risorge in esso l'antagonismo an
tico tra P .S. e carabinieri; ed è sempre 
più chiaro il pericolo della lunga per
manenza in Sicilia di magistraù siciliani, 
salve sempre le eccezioni degne di grande 
rispetto, soprattutto dato l'ambiente in 
cui devono operare. 

E' parimenti chiaro che una ripresa 
energica e coerente dell'azione della Com
missione può sempre efficacemente servire 
a ricreare una diversa situazione. Ma so-

no 10s1cmc ormai chiaramente emerse 
tutte le difficoltà che l'ambiente oppone 
e la costituzione della Commissione ag· 
grava. Il discorso torna in primo luogo 
alla politica cd ai panici. Quando una 
aspra lotta divide i due gruppi maggio
ri, di forza di gran lunga prevalente 
sugli altri, diventa inevitabile che ogni 
mossa, o almeno le mosse politi:amcntc 
più redditizie, si scrumcntalizzino alla 
offesa e alla difesa. Ciò che si traduce, 
indipendentemente dalla effettiva e dan
nosa disorganizzazione dcl lavoro, in di
spute senza fine e senza conclusioni. 

Poteva esser evitata o limitata questa 
strozzatura? Opera di certo nel nostro 
regime parlamentare un sistema rigida
mente partitocratico di frequente perico
losità. Sono i partiti che designano i 
commissari secondo un criterio propor
zionale, e la Commissione finisce per 
esser composta di fatto da delegazioni di 
partiti, che considerano le operazioni 
con occhio di partiti. E' piuttosto ingenuo 
e gratuito chiedere a mandatari di par
tito di dimenticarsi dcl mandante. Que
sta condizione poteva essere in certa 
misura corretta se per un incarico così 
delicato i Presidenti delle Camere aves
sero osato scegliere uomini relativamen
te svincolati dai partiti e da certi inte
ressi locali di partito. Ecco dunque un 
freno, che non impedisce tuttavia, come 
non ha impedito, né la buona "olontà, 
né l'accordo di fronte alla criminalità 
violenta. 

Ma si tenga presente come i gruppi 
mafiosi nella ricerca di connivenze e di 
protezioni e nell'offerta dci servigi pun
tino naturalmente su tutte le posizioni di 
potere. Queste sono nella parte prevalente 
in Sicilia in mani democristiane. Una più 
vasta e generica azione frenante viene 
poi dall'ambiente, che nei gradini alti 
facilmente s'impecia o òifficilmcnte si 
sottrae alla offerta mafiosa. E cosl le 
connessioni mafiose possono raggiungere, 
attraverso una gamma infinita di forme e 
d'intensità di rapporti, politici, preti, pro
fessionisti, polizia, ecc. 

E qui subentra un'altra difficoltà. E' 
spesso difficile distinguere il fenomeno 
mafioso dal malcostume. Dalla sopraffa
zione e dalla caglia organizzata si passa 
a forme infinite di delinquenza grande o 
piccola, di gruppi e di isolati, d'incerta 
classificazione. Non è facile definire la 
tipicità dcl fatto mafioso. E per quanto 
sia grande la tentazione di perseguire 
la corruzione e la frode quando si pre
sentino, è sempre presente l'invito sici
liano alla Commissione, spesso esplicito e 
talvolta di aperto rimprovero, di guardar
si da un processo al malcostume isolano, 
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anche nelle faccene.le edilizie, quando non 
lo si instauri anche al resto d'Ita!ia, che 
ne ha pari bisogno. 

e ERTO il dilagare della mafia in que
sto ulrimo periodo della sua storia 

ha trovato terreno favorevole e occa
sioni di radicarsi proprio nella diffusione 
di tante forme di corruzione, immoralità, 
parassitismo e ruberie, specialmente nella 
vita pubblica. Ccsarini-Sforza rimprovera 
la Commissione di non aver aggredito la 
classe dirigente siciliana, come prima col
pevole. Ma a quali partiti appartiene 
questa classe dirigente? Ci voleva una 
commissione di eroi o di marziani. 

Anche a mio parere, sono i ceti diri
genti della politica e della vita pubblica 
i primi responsabili delle situazioni mal
sane nelle quali la mafia ha prosperato. 
E sono responsabili del cattivo uso dello 
strumento dell'autonomia, che hanno 
così fieramente rivendicato. E' vero che 
lo Stato italiano non offre un modello 
in nome dcl quale si possano muoverr 
requisitorie. Ma è anche chiaro che la 
Sicilia ha goduto e gode di una larga 
au~onomia di azione che ha servito in 
primo luogo a consolidare e creare posi
zioni di potere; e mentre è dubbio qual 
parte dcl notevole progrcs~o sici!iano si 
possa specificamente attribuire all'autono
mia, è lecito affermare che i costumi non 
sono migliorati e le condizioni dei lavo
ratori se ne sono scarsamente giovate. 

Ma le recriminazioni nei riguardi dei 
ceti dirigenti possono diventare non dcl 
tutto giustificate se si considerano altri 
fatti siciliani. Quegli amministratori pa
lermitani bollati pubblicamente cd auto
revolmente di malgoverno, ripresentatisi 
alle elezioni amministrative dcl 22 no
vembre sono stati trionfalmente rieletti. 
La lista democristiana ha conseguito un 
rilevante e inatteso incremento di voti: 
la lista dci comunisti, accusatori, ha con
seguito un rilevante, e inatteso, insucces
so. Il dott. Salvo Lima, già sindaco di 
Palermo, e responsabile in prima persona 
di quel malgoverno, di nuovo onorato 
dalla Democrazia Cristiana come capo
lista e rieletto con una massa trionfale 
di preferenze, è stato trionfalmente rein
tegraro nella carica di sindaco. 

Non voglio ricavarne generalizzazioni 
frettolose. Ma questi dati ambientali non 
possono non impressionare. Sembra chia
ro che l'interesse dcl gruppo e della 
clientela conservi il primo posto, come 
ai tempi di Vcrrc o dei baroni; l'arric
chimcnco, l'abuso e anche la mafia, pos
sono diventare accessori o peccati veniali, 
quando non degenerano maleducarnmentc 
nell'omicidio e nella strage. 

Sono queste circostanze, è questo am-
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bicnte che suggeriscono qualche melan
conica riserva. La mafia di alto bordo 
in questi ultimi anni si è trasformata, al
largata, fusa in gruppi d'affari, ben più 
sicuri e redditizi. Sono difficilmente per
seguibi:i sotto il profilo dcl reato mafioso. 
Fanno più danno alla Sicilia certi grandi 
affari o la manomissione su cene aree 
fabbricabili? Molta materia osaira sfugge 
e sfuggirà all'accertamento della Com
missione, che non può trasformarsi in 
organo d'indagine contro il malcostume. 

Per diciotto anni Liggio e la sua cosca 
hanno potuto operare omicidi, rapine, 
estorsioni e taglie indisturbati. L'esem
pio può esser moltiplicato per tutti i gros
si e piccoli capoccia palermitani e locali. 
Quando P.S. e carabinieri hanno potuto 
cominciare ad operare dopo Ciaculli si 
è scoperto che sapevano rutto di tutti e 
tenevano registrazioni diligenti di tutti 
i mafiosi. Se avessero voluto e potuto 
avrebbero messo fuori combattimento e 
catturato Liggio e gli altri molti anni 
addietro. 

Hanno potuto, quando sono intervenuti 
ordini categorici e gli esecutori hanno 

avuto la certezza o la speranza di esser 
coperti dai superiori. E' bastato mostrare 
di voler far sul serio perché si frantu· 
masse !a leggendaria e omertà >, comodo 
alibi frequentemente - come si è det
to. Ora lo zelo sta c:ilando, e la 
piccola mafia della taglia sta rialzando 
la cresta. La grande non si preoccupa 
della Commissione. Questa può certo mol
to per determinare un nuovo mutamento 
di aria. Potrà servire, se verrà presto, se 
cioè la Carnera non lo insabbierà, il nuo
vo strumento legislativo. 

Se la Commissione lavorerà bene e pro
porrà rimedi efficaci si può sperare che 
sia debellata per sempre la mafia della 
lupara e dcl tritolo. Ma non sono sicuro 
che il parassitismo mafioso che taglieggia 
soprattutto i piccoli, lavoratori, coltivato
ri, pescatori, non riuscirà a sopravvivere, 
tanta è la facilità di avviluppare ogni cosa 
in una rete sorniona e insidiosa di com
plicità e volontarie negligenze. 

E' un miglior grado di coscienza civile, 
è una precisa volontà politica che può 
dare la vera vittoria. Speriamo nei giovani. 

FERRUCCIO PARRI 

Centro-sinistra a Milano 

Difficile 

e HE IL CENTRO-SINISTRA a Milano 
avesse sempre avuto vita travaglia

ta, anche quando disponeva di una solida 
maggioranza, è cosa nota e sulla quale 
in parecchie occasioni ci siamo soffermati 
su queste colonne. 

Innanzitutto, per contrasti interni alla 
democrazia cristiana e alla socialJemocra
zia: la prima eternamente divisa tra la 
sua direzione cittadina, controllata da do
romorotei (più doro che moro, per la 
verità) e quella provinciale, a maggio
ranza sindacalbasista; la seconda spacca
tasi sul caso Massari, e incapace di ritro
vare una unità anche solo formale sullo 
stesso Bucalossi. Si aggiunga l'obiettiva 
incapacità della Giunta a risolvere il pro
blema dci trasporti cittadini e de! deficit 
dell'Azienda Tranviaria Milanese se non 
con continui aumenti delle tariffe. Il tut
to in una situazione economica grave
mente deterioratasi (il monte sa!ari di
minuito di 120 miliare.li nella provincia) 
che influiva negativamente sulla ammi
nistrazione comunale, premuta contem
poraneamente dall'esigenza di interve
nire con azioni di sostegno anticongiun
turale e dalla necessità di contenere il 
disavanzo dcl bilancio comunale. 

equilibrio 
Un esperimento nato con una forte 

carica ideale cd un grande impegno pro
grammatico, antesignano della svolta po
litica nazionale e conclusosi infine con 
un bilancio nel complesso modesto: que
sta la parabola del centro-sinistra milanese. 
Così alle elezioni di novembre, malgrado 
l'impegno dci partiti della maggioranza, 
il battage intorno ad alcune realizzazioni 
molto care all'orgoglio civico milanese 
come la metropolitana, l'utilizzazione pie
na degli strumenti che a Milano e fanno 
voti >, la coalizione esce duramente pro
vata, perdendo complessivamente otto 
seggi. 

In questo quadro la formazione della 
maggioranza apparve, fin dall'inizio, dif
ficile non solo numericamente (40 seggi 
su 80) ma per la gravità stessa dci pro
blemi che i risultati elettorali avevano 
messo in evidenza. La democrazia cristia
na, che riproduceva fedelmente a!l'intcr
no dcl gruppo consigliare le divisioni po
litiche dcl partito, chiedeva la rigida pre
clusione ad ogni apporto di voti comu
nisti e dell'unico consigliere dcl PSIUP; 
mentre i socialisti, a loro volta divisi, ri
pugnavano ad una ripresentazione mec
canica della formula sapendo di doversi 
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assumere pesanti responsabiliù (aumento 
delle tariffe tranviarie), che nella prospet
tiva di elezioni anticipate avrebbero in
fluito negativamente sull'elettorato. 

Solo i socialdemocratici spingevano per 
la costituzione di una giunta di centro
sinistra con un programma delimitato ai 
soli parciti della maggioranza, condizio
nati in questo dalla necessità di ottenere 
per Bucalossi la carica dì Sindaco. 

Le traccative procedenero percanto 
stancamente, fino ad ingenerare la sensa
zione che i due maggiori contraenti cer
cassero l'espediente per addebitare la rot
tura alla cattiva volontà altrui. L'elemen
to che, di fatto, ha permesso di arrivare 
ad una soluzione è stata la consapevo
lezza che non esistevano alternative, nella 
misura in cui non erano possibili né mag
gioranze di sinistra né centriste e che di 
conseguenza si sarebbe dovuto ricorrere 
alla gestione: commissariale. 

Ora, pur lasciando da parte i motivi di 
prestigio cittadino - per i quali la gran
de e laboriosa Milano non può essere 
governata da un e burocrate romano> -
cui nessuna persona di buon senso cre
de, il commissario sarebbe diventato il 
simbolo più evidente della sconfitta del
la maggioranza di centro-sinistra, e 
avrebbe innanziruno ridato vigore alla 
opposizione liberale. Anzi, gli stessi ten
tativi in extremis per evitarlo, avrebbero 
finito per porcare a soluzioni equi\·oche 
di giunte minoritarie: e pendolari > con 
possibili degenerazioni della stessa for
mula di centro-sinistra. 

Soluzione, percanto, obbligata sul pia
no politico ma non per questo meno dif
ficile sul piano programmatico, né, soprat
tutto, per quanto concerne: la distribuzio
ne delle responsabilità di potere ai vari 
livelli della vita cittadina. Per cominciare, 
la gestione: dci settori maggiormente ca
renti nella passata amministrazione: an
nona, polizia urbana, traffico e trasponi, 
edilizia popolare:. 

Nell'ambito di una generale ristruttu
razione sono stati istituiti due nuovi asses
sorati, quello dcl traffico e trasporti, e 
quello dell'edilizia economica e popolare, 
mentre la polizia urbana è stata trasfe
rita all'annona. Rimaneva il problema del
l'attribuzione di questi settori, oltre che 
di una più vasta rotazione negli incarichi 
ricoperti nella precedente amministrazio
ne. I socialisti rivendicarono innanzitutto 
un maggiore numero di assessorati per 
garantire: un migliore equilibrio in giun
ta, sia nei confronti dci democristiani (che 
chiedevano dicci assessori per venti con
siglieri) che dci socialdemocratici, che ri
vendicavano oltre al sindaco tre assessori. 

Un altro punto in discussione era rap
presentato dall'Assessorato all'assistenza e 
beneficenza, controllato ininterrottamente 
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dai democristiani dal '45 e che ora i so
cialisti chiedevano per ovvi motivi. Dopo 
lunga trattativa i socialisti la spuntarono 
su questo ultimo punto con una delega 
parziale: ai democristiani, i quali si ag
giudicavano l'assessorato ai trasporti, con 
delega parziale: ai socialisti, e i ~ocialdc
mocratici l'edilizia popolare con delega 
all'urbanistica. 

Così, se non altro, questa seconda edi
zione: del centro-sinistra a Milano, ha 
inaugurato il sistema dei controlli reci
proci sugli assessorati chiave, in una spe
cie di ronda intrecciata. Ogni ipotesi sui 
risultati non rientra nel novero delle pre
visioni ragionevoli. 

L'elemento di fondamentale dissenso 
sul piano programmatico fu, ancora una 
volta, quello delle tariffe: tranviarie: nel 
quadro della riorganizzazione: dei traspor
ti pubblici milanesi. In realtà questo pro
blema, tanto travagliato e del quale senti
remo parlare assai spesso anche in futuro, 
appare, allo stato attuale delle cose, pres
soché insolubile. Da un lato il deficit 
dc::J' Azienda aumenta vcnigino;amente 
(venti miliardi previsti nel 1965), il che 
condiziona ogni intervento del comune 
in altri settori, impone per conseguenza 
l'aumento delle tariffe, dall'altro queste 
ultime provocano una costante diminu
zione dei passeggeri trasportati il che in 
poco tempo nullifica i vantaggi degli 
aumenti. 

Vi è poi il problema del reperimento 
dci mezzi finanziari per le alrrc linee 
della metropolitana, del coordinamento 
di quest'ultima con le lince di superficie, 
del suo prolungamento a tutto il compren
sorio milanese. In realtà il dato condi
zionante di tutta la situazione e del 
quale si parla assai poco anche se tutti 
ne sono al corrente è la situazione in
terna dell'azienda, dove il fronte com
patto tra la commissione amministratrice 
ed i sindacati impedisce di fatto ogni 
intervento estraneo cd ogni seria azione 
di riorganizzazione. 

Il compromesso raggiunto su questo 
punto tra i socialisti, contrari all'aumento 
delle tariffe:, e gli alcri partiti della mag
~ioranza si limita ad affermare l'e~igc:nza 
di un piano organico per i trasporti e 
di un prezzo politico per le tariffe. il che 
può voler dire molte cose, compresa quel
la, come sostengono alcuni, che dal pri
mo marzo le tariffe verranno aumentate. 

Superati questi scogli, il cammino del
la giunta, pur scontando la debolezza 
numerica della maggioranza sembrava 
agevole e le difficoltà rinviate alla prcsc:n
razionc: del bilancio per la cui approva
zione occorre: la maggioranza assoluta. 

All'interno dei vari partiti l'accordo 
viene accolto in modo contrastante:. La 
sinima socialista vi si oppone e sconfessa 

un suo rappresentante <Segagni) che 
accetta di far parte della giunta, i lom
bardiani si astengono giudicando insod
disfacente la parte programmatica. I de
mocristiani si dividono an~ora una volta 
tra la rappresentanza provinciale e quella 
cittadina cd iniziano la <bagarre> per la 
aggiudicazione degli assessorati dove pre
vale, anche in seguito al rifiuto della 
Acli a partecipare alla giunta, una forte 
rappresentanza della destra che impone 
a!cuni e cavalli di ritorno> come Giam
bclli, Montagna, Melzi d'Eril, già oppo
sitori del centro-sinistra nella passata am
ministrazione. I socialdemocratici, garan
titi sulla distribuzione degli assessorati 
sembrano più tranquilli. 

In realtà le cose si dimostrarono meno 
facili del previsto. 

Bucalossi viene eletto, ma alla sua mag
gioranza mancano quattro voti, di cui 
due provenienti dal suo gruppo per la 
mancata attribuzione di un assessorato 
ad uno degli assessori uscenti (Amendo
la), un assessore riceve in prima vota
zione un numero di voti superiore alla 
maggioranza (Aniasi) e un altro (Beltra
mini, socialista) in seconda votazione ad
dirittura 13 voti in più, probabilmente 
da parte comunista, altri invece un nu
mero assai minore, tra i quali Bassetti 
( 16 mila preferenze alle elezioni) che 
ottiene 12 voti in meno della maggio
ranza. 

Per l'elezione degli assessori supplenti 
nuovo colpo di scena. Il democristiano 
Clerici che la maggioranza aveva esclu
so riceve i voti dei comunisti poiché su 
di lui, secondo e L'Unità> si è e coagulato 
(sic!) il voto antifascista>, nel tentativo 
di c:liminare un candidato dc:!la destra 
democristiana che peraltro si cautela ot
tenendo i voti liberali. Nel titanico scon
tro viene eliminato il candidato socialde
mocratico, l'avv. Bonatti, legale di Mas
sari, tra le fiere proteste dei suoi compagni 
di partito. 

Come andrà a finire? Anche su que
sto punto i pareri sono controversi. e·~ 
infatti chi sostiene che una maggioranza 
che ha dimostrato fin dalle prime vota
zioni di ottenere voti sia a destra che a 
sinistra, non potrà che durare cinque: an
ni, poiché dimostra di sapersi caucc:larc 
al momento giusto e con gli uomini giu
sti. Altri le pronosticano due mesi di vita. 

In realtà ancora una volta il centro-si
nistra milanese verrà condizionato sia dal
la situazione: nazionale nel suo comples
so che dalle scadenze: che stanno di fron
te alla città e la cui risoluzione, in un 
senso o nell'altro, sarà determinante non 
solo per la maggioranza ma per tutta la 
vita cittadina. 

UMBERTO DRAGONE 
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• Le leggi della programmazione 
Una !'Oluzione non occasionale dei problemi istituzionali po,,ti dalla programmazione ri
chiede il rioor:,o a una legge-quadro che defini ca un'intelaiatura giuridica, in cui si in
quadrino i successivi atti di approvazione, aggiornamento, revi~ione dei piani pluriennali 

I L TENTAnvo di rilancio programmatico 
dcl centro-sinistra che ha fatto seguito 

alla crisi presidenziale <ii dicembre si è 
concentrato a fine gennaio nell'approva
zione dcl primo piano quinquennale 1965-
1969 cui è stata dedicata la più lunga 
seduta dcl Consiglio dci Ministri che la 
storia costituzionale italiana ricordi. 

Non è davvero il caso di sottovalutare 
l'importanza <li un avvenimento che sem
bra destinato a preannunciare l'inaugu
razione di un nuovo metodo di Governo. 
Tuttavia non bisogna illudersi che l'ap
provazione dcl piano in sede di Consiglio 
dei Ministri rappresenti, di per sé, il punto 
di arrivo del lungo e tormentato processo 
iniziatosi, quasi due anni fa, con la ce
lebre Nota aggiuntiva del ministro La 
Malia. E' noto, infatti, che il piano Gio
litti~Picraccini si distingue dalle elabo
razioni dcl tipo dello schema Vanoni 
non soltanto per la qualità degli obiettivi 
che si pone, ma anche e prima di tutto 
perché non affida la realizzazione dci 
suoi obiettivi all'azione spontanea delle 
forze economiche, ma determina fin da 
ora le politiche e gli strumenti destinati 
a stimolare e condizionare il processo pro
duttivo in senso conforme al modello di 
sviluppo accolto dai programmatori. Se 
così stanno le cose, ne consegue che la 
approvazione dcl progetto, anziché come 
atto conclusivo, si pone come il primo di 
una serie di adempimenti di Governo (e 
poi dcl Parlamento) necessari per tradurre 
in norme di legge e in atti amministra
tivi la molteplicità delle riforme e degli 
indirizzi politici che il documento, im
plicitamente o esplicitamente, individua 
come parte integrante della politica di 
piano. 

Questa necessaria esplicitazione degli 
strumenti legislativi e amministrativi del
la programmazione è ancora di là da 
venire (se si fa eccezione per la legge di 
rinnovo della Cassa per il Mezzogiorno, 
approvata anche essa a fine gennaio) ed 
è facile prevedere che i maggiori con
trasti politici sorgeranno proprio quando 
si tratterà di passare dagli enunciati for
zatamente sommari e qualche volta gene
rici contenuti nei vari capitoli del piano 
alla stesura dci singoli provvedimenti di 
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attuazione che, data la vastità e la glo
balità del disegno, finiscono per investire 
in senso riformatore quasi ogni settore 
dcl nostro ordinamento. E' infatti in 
quella sede che verranno alla luce le 
diverse interpretazioni che ancora sem
brano sussistere all'interno della maggio
ranza e dello stesso Governo circa il 
ruolo da assegnare al piano, che gli uni 
vorrebbero ridurre all'cnunciazicmc di 
una linea di politica economica (ad un 
<sistema di intenzioni > come si è espres
so il Ministro in carica) e gli altri invece 
intendono come un insieme di scelte ope
rative e quindi come l'occasione per pro
cedere a quegli aggiornamenti e a quelle 
innovazioni del nostro apparato ammini
strativo e istituzionale in mancanza dci 
quali gli interventi pubblici, diretti o in
diretti che si:rno, non sono in grado di 
incidere in modo determinante sullo svi
luppo economico. 

Una significativa anticipazione <li que
sti prevedibili contrasti si può già rica
vare dal dissenso insorto sulla questione 
(che non ha rilievo soltanto formale, come 
meglio si vedrà più avanti) della forma 
giuridica del piano, cioè della opportunità 
che esso sia trasmesso alle Camere nella 
veste di disegno di legge o di semplice 
documento da approvare con ordine dcl 
giorno: <iisscnso che il Consiglio <lei Mi
nistri non ha per ora risolro ma che tor
nerà ad essere anualc allorché i! piano 
sarà scato esaminato dal CNEL. 

In accesa che questi eventi maturino, il 
contributo più costruttivo per contestare 
le interpretazioni < moderate > della pro
grammazione alle quali si è accennato 
sta forse proprio nell'individuare con 
chiarezza le numerosissime connessioni 
in cui il piano quinquennale oggcttiva
mencc si trova con una serie di rifor
me, e in genere <ii iniziative legislative 
(parte già in atto, come le leggi regio
nali, parte ancora in fieri come la riforma 
tributaria, ma quasi sempre largamente 
mature nell'opinione pubb1ica) destinate 
a renderlo operante. 

Per impostare chiaramente il discor
so, è bene anzitutto prendere coscienza 
<lei problemi propriamente istituzionali 
che vanno affrontati per dare al metodo 

della programmazione piena cittadinan
za nel nostro ordinamento giuridico. Si 
tratta in concreto di definire in via le
gislativa il tipo di programmazione a 
cui si intende dar vita (con particolare 
riguardo alla periodicità, alla scorrevolez
za, al grado di efficacia imperativa <la 
assegnare ai programmi), la ripartizione 
delle competenze in materia tra i po
teri e gli organi dello Stato, il ruolo da 
assegnare alle Regioni e ai programmi 
economici regionali rispetto ai program
mi nazionali, le garanzie di partecipa
zione dci sindacati e delle altre orga
nizzazioni professionali ecc. Per dare a 
questa somma di problemi (ai quali è 
legata la stessa qualificazione democra
tica della programmazione) una soluzio
ne coerente e non occasionale, sembra 
in<iispensabilc ricorrere ad una apposi
ta legge-quadro - che sarà evidente
mente una legge di attuazione dell'ar
ticolo 41 della Costituzione - desti
nata a definire un congegno permanente 
di programmazione, una intelaiatura isti
tuzionale nella quale dovranno poi col
locarsi gli atti e i procedimenti di ap
provazione, di aggiornamento, di revisio
ne dci singoli piani ·pluriennali. 

Una delle questioni più importanti da 
risolvere con questa legge-quadro (che 
poi si identifica con la legge sulle e pro
cedure della programmazione > già an
nunciata ma non ancora resa nota dal 
Ministro del bilancio) è appunto quella 
già ricordata della forma e natura giu
ridica dell'atto di approvazione del pia
no. Non sembra, in proposito, che pos
sa essere seriamente contestata la ncccs
cità che il piano rivesta forma di legge. 
Ciò discende direttamente dalla norma 
dell'articolo 41 della Costituzione (e la 
legge determina i programmi e i con
trolli opportuni perché l'attività econo
mica pubblica e privata possa Cl.Sere in
dirizzata e coordinata a fini sociali>) che 
la grande maggioranza della dottrina e 
la giurisprudenza della Corte costituzio
nale interpretano come rivolta appunto ad 
istituire una riserva di legge in mate
ria di programmazione. 

L'approvazione con legge, oltre ad es
sere costituzionalmente ortodossa, è d'al-
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tra parte la sola che consenta di asse
gnare al Parlamento un compito non se
condario in una deliberazione, come quel
la inerente alla politica di piano, che è 
destinata a condizionare la stessa legi
slazione ordinaria; e che d'altra I?arte 
consenta di dare una base giuridicamente 
certa alle attività amministrative che do
vranno essere esplicate per l'attuazione 
dcl piano, e cioè nell'interesse degli stessi 
operatori economici, e anzitutto dci pri
vati, che ne sono i destinatari. 

La legge quadro 

Come è noto, la maggiore obiezione 
contro l'impiego della legge formale muo
ve dalla constatazione della eterogeneità 
dci contenuti del documento in cui si 
concreta il piano economico, contenuti 
che solo in parte avrebbero carattere nor
mativo e quindi solo in parte si preste
rebbero ad essere trasfusi in un atto legi
slativo. Questa argomentazione, che gode 
di largo credito soprattutto tra gli c=ono
misti, coglie bensì un aspetto dcl pro
blema, rilevante sul piano della temica 
legislativa, ma non è tale da invalidare 
la soluzione prospettata. Sta di fatto che, 
anche se il contenuto del piano si ridu
cesse alla sola enunciazione di un indi
rizzo di politica economica, ciò non con
trasterebbe con l'impiego della legge for
male per la sua approvazione: esistono 
nel nostro ordinamento altri casi di leggi 
aventi preminentemente il valore di atti 
di indirizzo politico, come la legge di 
bilancio, ed è chiaro che in simili casi 
il ricorso alla legge formale - prescritto 
<ialla Costituzione per l'approvazione dci 
bilanci come per l'approvazione dci piani 
economici - non ha un significato pura
mente rituale, ma serve ad imprimere al
l'indirizzo politico adottato un valore ben 
altrimenti vincolante che non l'impiego 
di qualsiasi altro strumento deliberativo, 
come l'ordine del giorno. 

Nella realtà, poi, i programmi previsti 
dall'articolo 41 della Costituzione, e in 
concreto il programma quinquennale oggi 
in discussione, hanno un contenuto che 
va oltre l'enunciazione di un indirizzo 
e che giunge a determinare gli ob:ettivi 
da assegnare allo sviluppo economico 
e i mezzi da impiegare per il rag
giungimento degli obiettivi prestabiliti: 
un contenuto, quindi, che si risolve nel
la prescrizione di determinati comporta
menti al Governo e alla Pubblica Ammi
nistrazione. Almeno per questa parte, 
dunque, che poi è la parte politkamente 
più importante della programmazione, il 
piano ha un contenuto sostanzialmente 
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normativo che non può essere reso pie
namente operante se non in forza di 
legge. 

In definitiva, da qualunque punto di 
vista si considerino i contenuti del piano, 
sia sotto il profilo dell'indirizzo politico, 
sia sotto il profilo della diretta efficacia 
normativa, risulta chiaro che l'approva
zione con legge, prescritta dall'articolo 
41 della Costituzione, non è una stra
nezza dovuta ad una svista dei costi
tuenti, ma è in tutto coerente col nostro 
ordinamento costituzionale e corrisponde, 
d'altra parte, al tipo di programmazione 
che la Costituzione vuole: una program
mazione che, essendo rivolta a e indiriz
zare e coordinare> le attività produttive 
e a fini sociali > non può essere puramen
te indicativa ma deve necessariamente 
assumere carattere operativo. 

Stabilito che i piani economici debbo
no essere approvati con legge, sarà poi 
questione di tecnica legislativa determi
nare come in concreto debba configurarsi 
<JUCsto tipo di leggi: se cioè debbano ar
ticolarsi in una serie di norme corrrspon
denti ai diversi contenuti dcl documcnto
piano o viceversa ridursi ad un so!o arti
colo di approvazione del documento alle
gato alla legge. La seconda soluzione, 
mentre è probabilmente la sola tecnica
mente realizzabile, serve anche a scorag
giare eventuali emendamenti parziali che 
potrebbero sconvo!gerc la coerenza del pia
no e metterne in pericolo l'attuazione. 
Questa soluzione peraltro non pregiudica 
l'efficacia normativa che la legge di appro. 
vazionc è destinata ad attribuire al piano 
nel suo insieme. 

Le leggi di programma 

Ciò non vuol dire, tuttavia, che l'etli
cacia normativa del piano si affidi sol
tanto alla legge che lo approva. E' evi
dente che bisogna considerare a parte 
qudle disposizioni dcl piano (che natu
ralmente hanno maggior rilievo nella fase 
d'impostazione dcl sistema) che richiedono 
per la loro attuazione l'impiego di stru
menti di intervento non previsti dalle 
leggi vigenti o l'innovazione della disci
plina giuridica di istituti già in vigore 
o ancora la prescrizione di determinati 
comportamenti giuridicamente definiti 
agli operatori economici, pubblici e pri
vati. Per fare qualche esempio tratto 
dal progetto ora in discussione, basti ci
tare l'istituzione del Fondo di sviluppo, 
la riforma delle società per azioni, i nuo
vi incentivi per l'industrializzazione dcl 
Mezzogiorno, la comunicazione dei pro
grammi di investimento da parte di dc-

terminate categorie di imprese. In questi 
casi è chiaro che l'imperativo dcl piano 
è rivolto, non tanto agli organi ammi
nistrativi e di governo che dovranno ser
virsi di questi strumenti di intervento, 
quanto allo stesso legislatore che dovrà 
provvedere alla loro istituzione con appo
site norme di legge. Di qui la necessità 
che la legge di approvazione dcl piano 
sia integrata da una serie di atti legisla
tivi conseguenziali (che potremmo chia
mare e leggi di programma >, adoperan
do un termine di derivazione francese) 
da discutere e da approvare per quanto 
è possibile congiuntamente ad essa. E' 
questo uno degli aspetti più gravosi (an
che ai fini dcl lavoro parlamentare) che 
la programmazione presenta, ma è chiaro 
che, in mancanza di questo sforzo di 
coordinamento e aggiornamento legislati
vo, i programmi economici approvati dal 
Parlamento resterebbero in gran parte let
tera morta. 

Tra le leggi di programma rientrano, 
d'al?"a parte, anche le successive leggi di 
aggiornamento e di revisione annuale 
del piano, cosicché l'importanza di que
sta particolare categoria di leggi è desti
nata a divenire così grande nel nuovo 
ordinamento da rendere necessaria una 
loro espressa considerazione nella legge 
sulle procedure, a proposito degli adempi
menti periodici che dovranno essere pre
scritti al Governo e al Parlamento in 
tema di programmazione analogamente 
a quelli che la legge di contabilità pre
scrive in materia di bilancio. E sarebbe 
quanto mai opportuno che anche i rego
lamenti parlamentari riservassero partico
lari norme all'iter di queste leggi, in 
modo da consentirne il coordinamento 
con la discussione annuale dci bilanci. 

Strettamente connesso con questo tema 
è quello della cosiddetta e scorrevolezza> 
dcl piano, concetto tante volte enunciato 
ma non ancora precisato nel suo signi
~cato giuridico e nella sua portata pra
tica. Anche questa definizione rientra 
tra i compiti di una legge sulle procedure 
nel senso sopra chiarito, cioè di una 
legge di istituzionalizzazione del piano. 

Il problema che si pone, in questa ma
teria, è di contemperare due esigenze 
ugualmente valide: da un lato l'esigenza 
di non interrompere la continuità della 
programmazione, e quindi di fare in mo
do che le politiche e gli strumenti ten
denti al raggiungimento degli obiettivi 
programmatici siano aggiornati anno per 
anno, in base a un orizzonte temporale 
non inferiore al quinquennio, cosl da for
nire agli operatori economici, senza solu
zione di continuità, il quadro di riferi
mento in cui collocare le loro scelte; d'al
tro lato, l'esigenza di distinguere, pur 
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nella continuità, particolari scadenze in 
occasione delle quali si possa procedere 
in sede politica, con una procedura che 
garantisca il massimo di partecipazione 
democratica, al ripensamento e alla defi
nizione ex novo degli obiettivi as~egnati 
alla programmazione. 

A tale proposito va tenuto presente che 
ogni programma di sviluppo economico è 
modellato in rapporto a diverse prospet
tive temporali: una o più prospettive di 
lungo periodo (non inferiore al decen
nio) in ordine alle quali si procede alla 
definizione degli obiettivi e alla verifica 
della loro compatibilità, e una prospettiva 
di breve periodo (quinquennale) che ha 
valore operativo, nel senso che in rap
porto ad essa sono predisposte le politi
che e gli strumenti di attuazione. La 
scorrevolezza dcl piano dovrebbe inten
dersi allora come scorrimento dcl quin
q uennio nel decennio: ciò vuol dire che 
ogni anno si provvederà (sulla base di 
una realizzazione sull'andamento dcl pia-

no) alla verifica di efficacia e all'even
tuale aggiornamento degli strumenti di 
attuazione (e anzitutto delle leggi di 
programma) inserendo un nuovo anno 
di riferimento; e che invece ogni cinque 
anni si provvederà, con la procedura ar
ticolata e democratica sopra ac;:ennata, 
alla verifica cd alla definizione degli 
obiettivi (quali risultano dagli aggiorna
menti annuali e dall'annuale slit;amento 
dcl quinquennio) in rapporto alla nuova 
prospettiva temporale di più lungo pe
riodo. 

programmazione, riforma della Pubblica 
Amministrazione, eccetera). Ma !e som
marie considerazioni qui svolte sono già 
sufficienti a misurare l'entità dell'im
pegno politico e dello sforzo legislativo 
che l'impostazione della politica di piano 
richiede, se non si vuole ridurre questa 
politica ad uno schermo ideale dietro cui 
contrabbandare la prosecuzione della tra
dizionale prassi di Governo. 

Presentazione del piano alle Camere 
con disegno di legge, contemporanea pre
sentazione dei disegni di legge sulle pro
cedure e sugli organi e delle principali 
<leggi di programma>: sono queste le 
condizioni minime per cominciare ad as
solvere responsabilmente all'impegno as
sunto dal Consiglio dei Ministri con la 
approvazione del documento. Ed è chiaro 
che anche dal modo in cui saranno affron
tati questi problemi dipende la capacità 
di sopravvivenza del centro-sinistra più 
o meno e rilanciato> dall'onorevole Moro. 

Non è possibile, in questa sede, trat
tare le altre questioni connesse con la 
istituzionalizzazione della programmazio
ne né tanto meno affrontare il problema 
- che per la sua importanza politica 
merita un discorso a parte - della defi
nizione degli organi che dovranno pr:
siedcre all'elaborazione e all'amministra
zione del piano in via permanente e del
le conseguenti riforme istituzionali (leg
ge di Governo, legge sul Ministero della FEDERICO COEN 

La cerniera • 

urbanistica 
Il nuovo progetto di legge urbanistica del mini
stro Mancini è, sotto il profilo tecnico, nettamente 
migliore delle precedenti elaborazioni, ma non 
può ancora considerarsi definitivo. Se cosi fosse, 
si aprirebbe per la speculazione edilizia un periodo 
d'oro e sulle nostre città s'abbatterebbe una nuova 
ondata distruttiva d' imprevedibili conseguenze. 

DI LEOPOLDO PICCARDI 

I L DISECNO di legge che sarà prossimamente presentato al 
Comiglio dci mimstri da! Ministro per i lavori pubblici 
on. Mancini segna un passo avanti rulla strada, così ardua 

e accidentata, che si sta da anni percorrendo per dare all'Italia 
una nuova legge urbanistica, adeguata ai tempi e alle richieste 
della pubblica opinione. Ma, per arrivare a una legge soddisfa
cente, il lavoro da fare è ancora lungo: ci auguriamo che sia 
fatto con impegno e con serietà. Arrivati a questo punto, non è 
il caso di farsi prendere dalla fretta. 

Il disegno di legge ha una struttura che risulta dalla sua 
ripartizione in titoli. Il primo titolo enuncia alcuni princ1p1 
generali e tratta dcl piano urbanistico nazionale; il secondo 
contiene i principt fondamentali ai quali le regioni, quando 
ci saranno, dovranno uniformarsi nell'esercizio del potere legi
slativo a esse attribuito dalla Costituzione, in materia urba
nistica; il terzo contiene Jc disposizioni sulle espropriazioni e 
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sull'utilizzazione delle aree espropriate; il quarto detta il re
gime transitorio che dovrà regolare la materia fino a quando 
non sarà intervenuta la kgislazione regionale; il quinto con
tiene disposizioni sul risanamento conservativo dci centri sto
rici e sulla tutola delle zone paesistiche. 

E' uno schema logico. Nel quadro della programmazione 
nazionale, aila quale sembra ormai che ci si debba avviare, 
l'esigenza di un piano urbanistico nazionale sembra innegabile. 
Spetterà alle regioni - e vorremmo sperare che anche per 
queste l'ora dell'attuazione non sia .lontana - emanare la 
nuova legislazione urbanistica: il disegno di legge Mancini 
ne traccia le lince generali, ponendo quei principi fondamcn
taii che, secondo la tesi invalsa e ormai sancita nella nostra 
legislazione, sono il presupposto doll'escrcizio, da parte delle 
regioni, della loro funzione legislativa. Ma il potere legislativo 
attribuito alle regioni non si estende fino all'espropriazione per 
pubblica utilità: o almeno si ritiene dai più che non vi si 
estenda. Occorreva quindi che l'espropriazione delle aree fab
bricabili e la loro utilizzazione formassero oggetto di una 
diretta legislazione statale, che prescindesse da un intervento 
delle regioni. Del contenuto delle norme proposte su questo 
argomento ci occuperemo in seguito. Questi primi tre titoli, 
principt generali, principi fondamentali della legislazione re
gionale, norme sulle espropriazioni, insieme alle disposizioni 
sui centri storici, contenute nel titolo quinto, formano il nu
cleo della legge, nella sua parte duratura. 

Ma due d1vcnc esigenze imponevano l'emanazione di nor
me transitorie. Da un lato, occorreva provvedere per tutto il 
tempo che dovrà ancora passare prima che le regioni siano 
istituite e si diano una loro legislazione urbanistica. D'altro 
lato, è inevitabile che, di fronte all'attuale crisi edilizia, pro
vocata in parte dalla congiuntura e in parte dalla minaccia di 
una nuova legge urbanistica che non viene mai, si ricorresse, 
nel momento dcl passaggio a un sistema di rigore, alle dispo
sizioni transitorie, per dare un primo avvio alla ripresa delle 
costruzioni. E' un prezzo che ci pare diffide non pagare. 

A quella duplice esigenza, il disegno Mancini provvede sta
bi·lcndo che, nei comuni che saranno dichiarati e.di accelerata ur-
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banizzazionc> si applichi un regime transitorio, che imPorta la 
applicazione delle nuove norme sull'espropriazione delle aree e 
di altre norme, più rigoro..e delle attuali, della nuova legge, con 
amp'.e deroghe. Così che, là dove la necessità di un'intensa 
attività costruttiva si fa particolarmente sentire, vi si fa fronte 
sia anticipando l'applicazione della nuova legge, che, sotto 
certi aspetti, può avere un'efficacia stimolatrice, specie: dell'edi
lizia pubblica; sia consentendo, in larga misura, l'uso della 
maggiore libertà precedente, anch'essa, per altro verso, stimo
latrice dell'industria edilizia. Ancora una volta è, in certo mo
do, la storia del bastone e della carota. 

Il sistema, come dicevamo, non manca di una sua logica. 
Ma è difficile valutare c~attamente quale sarà il suo funziona
mento, in mancanza di due elementi, che soltanto l'avvenire 
.::i potrà rivelare: per quanto tempo è destinato a durare i·l 
regime transitorio e quale estensione avrà la zona di e acce
lerata urbanizzazione>. 

L'esproprio generalizzato 

Fin dal progetto Sullo, al centro della riforma urbanistica 
si è posto l'istituto dell'espropriazione delle aree, considerato 
come strumento per debellare la speculazione edilizia e per 
abbassare il costo delle costruzioni. Abbiamo già altra volta 
raccontato come quest'idea abbia preso la forma mitica, la non 
meno mitica denominazione di e esproprio generalizzato>. Co
me tutti gli slog.in di cui è fertile l'odierna pubblicistica, ~n
chc questa formula ha sempre avuto, per la grande .~aggio
ranza dell'opinione pubblica e della stessa classe pohuca, un 
significato molto oscuro: e appunto per questo è diventata il 
motivo ccncralc di una confusa e sterile polemica. Alla base 
del cosiddetto esproprio generalizzato stava un'idea che aveva 
sedotto urbanisti cd economisti: che il so'o modo di stroncare 
la speculazione edilizia, di liberare la collettività dalla grossa 
taglia che essa deve pagare per soddisfare un e!ementare biso
gno, quale quello dell'abitazione, di eliminare una fonte di 
corruzione che ammorba l'atmosfera dcl paese, fosse rendere 
la varia utilizzazione dcl suolo economicamente indifferente 
per il proprietario. Soltanto quando il proprietario, si ::olti
vassero cavoli sul suo terreno o vi si costruisse un grattacielo, 
non avesse avuto niente da perdere né da guadagnare, soltanto 
allora si sarebbe risolto il problema dcl!e aree fabbricabili. 

Il discorso non fa una grinza. Sopprimendo la proprietà 
del suolo si stronca la speculazione edilizia, come abolendo la 
moneta si rendono imPossibili 1 borseggi. Ma era un teorema, 
non era un obiettivo politico. Chi proponeva l'esproprio gene
ra'.izzato, sapendo che co'a voleva dire - ed erano pochissi
mi - non si era chiesto né se vi fossero in Italia forze per at
tuare una riforma di questa portata, né quale trasformazione 
essa avrebbe importato nel no)tro sistema politico ed econo
mico. Si fece co)ì strada, poco a poco, la coscienza che di espro
prio generalizzato si poteva, sì, continuare a parlare, ma che 
di fatto poteva trattar)i soltanto di c)proprio generalizzato en
tro certi limiti, e cioè di un esproprio, non qualificato dalla 
sua estensione, ma dalle sue finalità. li disegno di legge Man
cini rispecchia questa fata~c evoluzione. Ed è altrettanto fatale 
che la polemica politica attacchi questo disegno di legge, come 
ha già cominciato a fare, perché non ha mantenuto fede all'im
pegno dell'esproprio generalizzato. 

Ancora una volta, per correre dietro alle parole e ai miti, 
si dimenticheranno i veri problemi della nuova legge. Quando 
si è capito che l'esproprio generalizzato non è generalizzato 
per niente e non può esserlo, ma è un esproprio che tende a 
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favorire le co)truzioni ediliz:e, a portare un contributo alla 
soluzione del problema dell'abitazione, un esproprio quindi 
contenuto nei limiti segnati da queste sue finalità, il compito 
dcl legislatore appare nella sua complessità e difficoltà. Egli non 
si farà un merito tanto maggiore quanto più estenderà la sfera 
di applicazione dell'esproprio, quanto più si avvicinerà all'ideale 
dell'esproprio generalizzato, ma quanto meglio egli saprà trac
ciare la linea di confine tra la zona soggetta a esproprio e 
quella esente, quanto meglio saprà creare un equilibrio tra le 
due zone. Alla proprietà privata si possono chiedere gravi sa
crifici; se ne sono sempre chiesti, se ne dovranno chiedere 
ancora. Ma l'importante è che, dopo ogni stangata, si ristabi
lisca una situazione di relativa certezza, di quella certezza che 
è compatibile con l'andamento delle cose umane, e con questi 
nostri calamitosi tempi, in particolare. Inoltre, fino a che la 
proprietà privata è riconosciuta, è opPortuno che fra i pro
prietari venga osservata una certa giustizia distributiva. Le 
due zone, quella soggetta a esproprio e quella esente, devono 
quindi essere po~te in una condizione, non diciamo di egua
glianza, ma di non eccessiva sperequazione. Cosa che non è 
difficile. L'espropriazione di ampie estensioni di terreno a fini 
edificatori determinerà un ribasso dei prezzi di mercato, anche 
rispetto alle aree esenti da esproprio. D'altro lato, i vincoli di 
minore edificabilità gravanti su queste controbilanceranno, in 
gran parte, i benefici dell'esenzione. 

Questa è la cerniera di una legge urbanistica. Ma nel dise
gno di legge Mancini la cerniera non esiste. Pare che si sia fatto 
il po)sibile per la~iare tutto al caso: un caso che la malizia 
degli uomini può facilmente manovrare. Sono soggette a espro
prio le aree edificabili e, in certi casi, anche edificate che rica
dono nell'ambito dei piani particolareggiati o, nel periodo tran. 
sitorio, dci piani operativi. Ma il fare o non fare i piani parti
colareggiati od operativi, il tracciare il perimetro di essi, sono 
cose lasciate all'illimitata discrezione dell'autorità urbanistica: 
comune, comprensorio, gestione urbanistica. Fra gli espropriati, 
la varietà dei criteri di determinazione dell'indennità crea gra
vi sperequazioni. Quanto alle zone non comprese nei piani 
particolareggiati od operativi, e quindi esenti da esproprio, 
l'art. 14 sembrerebbe stabilire un ragionevole sistema di vin-
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coli, destinato a impedire, non qualsiasi utilizzazione edilizia, 
ma la formazione di centri abitati. Senonché, la lctt. b) parla 
di e edifici iso'ati con speciale destinazione>, formula vaga, 
che non dice niente e la cui precisazione non può essere lascia
ta al regolamento. Ma c'è di peggio, perché lo stesso articolo, 
dopo avere con)Cntito la costruzione di e edifici isolati a carat
tere residenziale, non costituenti nucleo associativo urbano>, 
dice, nel penultimo comma, che, fra questi edifici deve cor
rere una distanza non inferiore ai 500 m. Per quanto abbiamo 
dimenticato la nostra geometria delle elementari, ci pare di 
capire che, per costruirsi una casetta in campagna, occorrerà 
mettersi al centro di un'arca libera di circa 80 ettari. E' una 
soddisfazione che pochi italiani potranno levarsi! Ancora una 
volta viene fatto di chiedersi come in un disegno di legge, che 
dovrebbe essere una cosa seria, possano cascare queste balor
daggini! 

Su questo punto centrale, tutto, a nostro avviso, è da rifare. 
Per quanto concerne la delimitazione delle aree soggette a 
esproprio, ci limitiamo a indicare una linea di ricerca. Non 
potrebbe il piano urbanistico nazionale, tenuto conto di vari 
clementi, quali l'estensione dell'abitato, l'entità della popola
zione, il suo tasso di accrescimento, fissare dei coefficienti in 
base ai quali, per ogni comune, si potesse determinare un limi
te di estensione dell'area soggetta a esproprio? Quanto poi alle 
zone non soggette a esproprio, stabilito che in esse deve vie
tarsi la formazione di centri abitati, la determinazione dci rap
porti di ed1ficabilicl, dd!c distanze, delle destinazioni, deve 
essere lasciata, zona per zona, ai piani regolatori: i quali, spe
riamo, non incorreranno jn piacevolezze quali la distanza di 
mezzo chilometro tra un edificio e un altro. 

Gli organi della pianificazione urbanistica 

Il disegno di legge prevede giustamente, come abbiamo det
to, un piano urbanistico nazionale. Ma è ammissibile che: esso 
sia approvato con decreto dcl Presidente ddla Repubblica, pre
via deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dci 
Ministri dei lavori pubblici e dcl bilancio? I lavori per la com
pilazione dcl piano nazionale sono affidati, è vero, a un co
mitato urbanistico nazionale: ma la sua composizione è rin
viata a un decreto delegato. Quali garanzie fornisce allora il 
disegno di legge di rispetto delle più elementari esigenze de
mocratiche? Il tema centrale di tutti gli studi sulla pianifi
cazione, in Italia e altrove, è la possibilità di conciliare il me
todo de!Ja pianificazione con la democrazia: problema diffi
cile, perché la pianificazione ha un'enorme carica tecnocratica. 
Il piano urbanistico nazionale è un atto di importanza decisiva 
per la vita del paese, per un tempo indeterminato. Non è 
quindi possibile che si sottragga totalmente all'esame di qual
siasi organo democratico o di derivazione democratica. Anche 
qui, in via di ipotesi, ci chiediamo se almeno il piano nazio
nale non debba essere sottoposto al parere di un'assemblea com
posta, in parte, di parlamentari, in parte di rappresentanti dol!e 
regioni. 

E quale \trazio si fa in questo disegno di legge delle aut<>
nomic, dalla regione al comune, di quelle autonomie che, a 
sentire i discorsi dci nostri uomini politici, sono il lume dei 
loro occhi! 

Cominciamo dalla regione. L'art. 117 della Costituzione 
elenca l'urbanistica fra le materie in cui la regione è investita 
di una legislazione concorrente, e cioè di una competenza legi
slativa piena, nel senso che per esse lo Stato deve limitarsi 
alla formulazione di principi fondamentali: ciò che importa 
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che, ne!la stessa materia, spettano alla regione anche tutte le 
funzioni amministrative non attribuite a enti locali minori. 
Da questo punto di vista, potrebbe sorgere perfino il dubbio 
se lo Stato possa. con un piano urbanistico naziona!c, inva
dere la sfera di competenza della regione. Il dubbio va forse su
perato, perché il piano urbanistico nazionale, che si riallaccia allà 
programmazione economica e concerne in gran parte interventi 
dcl governo centrale, eccede i limiti dell'urbanistica, intesa nel 
senso dell'art. 117 ddla Costituzione. Ma si può giustificare assai 
meno che il piano urbanistico regionale sia approvato con decre
to del Presidente della Repubblica, previa deliberazione dcl Con.. 
siglio dci ministri, su proposta dcl Ministro per i lavori pubblici, 
di concerto con vari altri Ministri, e sentito il Consiglio superiore 
dei lavori pubblici. S1 tratta di un atto amministrativo di com
petenza della regione, che lo Stato non può avocare a sé; né 
il governo centrale può intervenire a titolo di controllo, perché, 
ai sensi dell'art. 125 della Co<tituzione, il controllo sugli atti 
amministrativi della regione è esercitato da un altro organo, 
in altri modi cd entro altri limiti. 

Veniamo al trattamento che si fa ai comuni e ai compren
sori nel periodo transitorio. Durante questo periodo, si for
mano piani operativi che, come vedremo, hanno efficacia di 
piani particolareggiati e sostituiscono i piani regolatori preesi
stenti. Bene: Ja redazione di questi piani è affidata a una com
missione nominata dal Ministro per i lavori pubblici, di con
certo con qudlo per l'interno e composta dal sindaco, da un 
assessore delegato dal sindaco, da tre esperti dC<>ignati dal c<>
munc, nonché dal direttore della gestione urbanistica, di cui 
parleremo, da tre esperti designati dai due ministeri predetti, 
da altri rappresentanti di pubbliche amministrazioni. Il p"ano 
operativo è poi deliberato dal Consiglio comunale e sottoposto 
all'approvazione degli stessi ministeri, i quali la possono rifiu
tare per violazione di legge o di regolamenti o per contrasto 
con interessi pubblici nazionali. 

Come si vede, l'ingerenza governativa è costante e si ma
nifesta fin dal momento iniziale e determinante della prima 
elaborazione dcl piano. 

Ma questo non è niente, di fronte alla trovata della e gestio
ne urbanistica>. Tutte le funzioni oggi attribuite ai comuni in 
materia urbanistica o che potrebbero essere esercitate dai c0-
muni in base alla nuova legge, dagli studi per ia formazione 
dei piani particolareggiati alla loro esecuzione, dal rilascio delle 
licenze alla vigilanza delle costruzioni, dalla vendita delle aree 
espropriate alle altre attività di urbanizzazione, sono affidate 
a un'azienda municipalizzata. La quale però è diversa da tutte 
le altre aziende municipalizzate, perché la deliberazione di 
nomina della commissione amministratrice è soggetta all'appro
vazione dci Ministri per i lavori pubblici e per l'interno; 
il suo direttore è nominato dal sindaco (non da!la commis
sione amminhtratricc o dal consiglio comunale}, d'intesa con 
i soliti ministri, ai quali spetta il potere di revocarlo dalla 
carica; il regolamento della gestione è approvato dagli stessi 
ministri, che possono anche fare un regolamento tipo. 

Quanto ai comprensori, essi sono organizzati come con
sorzi di comuni. A essi si applicano le disposizioni dettate per 
i comuni e sopra ricordate, con l'aggravante che i consorzi, 
per loro natura, sono già istituzioni meno democratiche dei 
comuni, perché sono retti da assemblee consorziali, che sono 
composte di rappresentanti dci comuni partecipanti e dalle 
quali sono totalmente escluse le minoranze consiliari. 

Ora, su questo argomento, sarebbe bene intendersi. Abbi~ 
mo una Costituzione che pone a base del nostro ordinamento 
le regioni, che esalta le autonomie locali. Ogni giorno sentia
mo, dai più vari settori po!itici, risuonare la vecchia critica 
contro il centralismo della monarchia sabauda. Ci nutriamo 
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di autonomie a colazione, a pranzo e a cena. Poi vengono 

fuori, da un governo di sinistra, sotto le particolari cure e 

responsabilità di un ministro socialista, disegni di legge come 

questo, che attentano alla competwza dolle regioni, prima 

ancora che esse siano istituite; che si propongono di spogliare 

i comuni di una delle poche loro attribuzioni. In Italia, attra

verso un processo ininterrotto, i comuru sono stati via via pri

vati di gran parte delle loro tradizionali funzioni: hanno 

perso da tempo la scuola; hanno sempre avuto limitate attri. 

buzioni in materia sanitaria e stanno perdendo anche queste, 

prima per l'affermarsi del sistema mutualistico, ora per la 

progettata istituzione di un servii.io sanitario naziona!e; han

no perduto i loro servizi elettrici con l'istituzione dell'ENEL; 

in un momento di difficoltà finanziarie. i primi a farne le 

spese sono i bilanci comunali; ora si vorrebbe sottrarre ai 

comuni anche l'urbanistica. Alla fine, dovremo tirare i conti 

e dirci francamente se i comuni li vogl.iamo o non li vogliamo. 

Quello che ci pare da esvludere è che si possano samficarc le 

autonomie comunali, come si fa nel disegno di legge Mancini, 

alle nuove pretese di accentramento di un'amministrazione dei 

lavori pubblici che è nello stato di disorganizzazione a tutti 

noto e vede andar deserti i concorsi con i quali si propone di 

coprire j posti vacanti nei propri ruoli! 

Esoneri dall'esproprio 

e utilizzazione delle aree espropriate 

Le esenzioni da c~propriazioni previste per il periodo tran. 

sitorio non ci scandalizzano. Possono essere ampie sulla carta, 

ma nessuno può prevedere quale uso se ne farà in un periodo 

di denaro corto e guardingo. Tutto dipende da!.Ja durata dd 

periodo transitorio. E, come abbiamo detto, un prezzo, per 

una nuova legge urbanistica, si deve pur pagare, in tempo di 

congiuntura e dopo che il nostro paese ha dato prova di tanta 

incapacità di rimettere ordine in questa materia. 

Ci convincono meno, o non ci convincono affatto, gli eso

neri di carattere permanente. Non ci piace l'esonero concesso 

al proprietario che voglia costruirsi un'abita:z.ione per sé e per 

.la propria famiglia: esonero che importa il divieto di alienare 

la easa per quindici anni, a garanzia della sua destinazione alla 

finalità per la quale è stato chiesto l'esonero. Non condividia

mo affatto la mistica della proprietà individuale della casa di 

abitazione, che oggi spesso distrae dai suoi fini la nostra poli

tica legislativa e all:i quale si sacrificano gli istituti destinati 

a svo'gerc una funzione determinante nel campo dell'edilizia 

pubblica. E non abbiamo nessuna simpatia per i vincoli di 

destinazione, i divieti di alienazione e simili limitazioni della 

proprietà, la cui osservanza si controlla difficilmente e che 

danno fatalmente origine a situazioni false ed equivoche. 

Ma ci pare davvero sorprendente la disinvoltura con la 

quale si esonerano dall'esproprio le e istituzioni culturali, assi

sten:z.iali e religiose>, e nella misura riconosciuta necessaria 

per un prevedibile e ragionevole sviluppo dci servizi dell'isti

tuzione>. Non occorre essere maligni per capire che si tratta 

di una disposizione di favore per la proprietà ecclesiastica, né 

occorre essere pessimisti per prevedere quale applicazione si 

farebbe di questa disposizione, in un paese in cui, nell'ambito 

dcli~ leggi, ai margini delle leggi e contro le leggi, le orgaoiz

zaz1ooi della Chiesa cattolica sono già riuscite a costituirsi 

una posizione di privilegio. Chi andrà mai a sindacare il cpre.. 

vedibile e ragionevole sviluppo> di istituzioni religiose senza 

essere accusato di porre limiti aUa divina provvidenza? Così 
ci prepariamo a celebrare il centenario delle leggi eversive del-
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l'asse ecdesiastico. Dall'art. 7 della Costituzione al centro-s1m. 

stra tutti gli intelligentissimi discorsi che si fanno sull'incontro 

con i cattolici vanno a finire lì: nella più servile acquiescenza 

alle p:ù grette forme dcl!a pretesa clericale. 
Le due disposizioni dt esonero dall'esproprio che abbiamo 

ricordato - caSc per abitai.ione propria e della famiglia, isti

tuzioni ... culturali - sono entrambe rese più gravi e pericolose 

da un codicillo. L'esonero può essere concesso per l'area po)

seduta dal proprietario che lo richiede oppure dandogli, in per

muta dell'area di sua proprietà, un'altra area, fra quelle natu· 

ralmente di cui il comune dispone, e cioè fra le aree espro

priate. Siamo in Italia: ci siamo già capiti. Ciascuno dei lettori 

avrà già scoperto per suo conto gli orizzonti che potranno 

esserci aperti da questo sistema di permute. A quanti proprie

tari espropriati toccherà di vedere il terreno di cui sono stati 

privati nelle marù di un onesto padre di famiglia o di un 

istituto religioso, al qua'c sarà pervenuto in cambio di un 

altro terreno, per avventura di un valore alquanto inf~riore? 

Le d!sposizioni sulla utilizzazione delle aree espropriate 

ci hanno invece riservato una lieta sorpresa: la scomparsa delle 

cooperative dalla elencazione dci casi in cui le aree possono 

essere cedute a trattativa privata, a prezzo non inferiore a 

quello base dell'asta. Se quanto abbiamo detto a suo tempo 

sulla mancanza di giustificazione di questa disposizione di 

favore e sui suoi pericoli ha servito a qualche cosa, non ab

biamo che rallegrarcene. Rimane però ancora un'ipotesi di 

vendita a trattativa privata che non ci persuade: quella che 

contempla e le aree destinate a complessi edilizi di particolare 

o speciale rilievo anche in rcla:z.ione ai metodi costruttivi da 

impiegarsi >. Con disposizioni di questo genere che, per dirla 

con Ernesto Rossi, si tirano come la trippa, tutto è possibile. 

L'indennità di esproprio 

Il problema dell'indennità di esproprio, che è uno dci pro. 

blemi fondamentali della legge, è affrontato, nel di~goo di 

legge Mancini, con varie disposizioni contraddittorie, che lo 

lasciano, a no:.tro avviso, totalmente inc;oluto. 

Come tutti sanno, nella nostra legislazione, due 5ono i 

metodi di determinazione dell'indennità normalmente usati. 

Quello della kgge sull'espropriazione per utilità pubblica del 

'65, che si basa sul valore venale del bene espropriato; e quello 

della legge sul risanamento ili Napoli dc! 1885, che raggua

glia l'indennità alla media tra il valore venale e il coacervo 

dci fitti dell'ultimo decennio o. in mancanza di contratti di 

locazione di data certa, con l'imponibile netto agli effetti delle 

imposte sui terreni e sui fabbrieati. E' noto anche che il me

todo della legge di Napoli porta normalmente a dimezzare 

l'indennità. Le nostre leggi usano i due metodi ~n modo ar

bitrario e capriccioso, senza alcun riguardo all'importanza dcl 

fine per il quale si procede a esproprio né alla condizione deL 
l'espropriato. 

Il progetto Mancini segue fedelmente questa tradizione: 

nelle sue disposizioni permanenti applica il metodo della legge 

di Napoli per le aree edificate, quello del valore per le aree 

edificabili; nelle disposizioni transitorie appliea sempre il primo 

metodo. Le ragioni di questa differenza ci sfuggono. Si può 

comprendere che il metodo della legge di Napoli sia consi

derato più adatto per le aree edificate che per quelle non edi

ficate; si potrebbe comprendere che, per il periodo transitorio, 

si usi un criterio diverso da quello che si presceglie per il tem

po successivo. Ma l'incrocio di criter.i sotto entrambi gli aspetti 

discordanti non sembra io nessun modo giustificabile. 
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Per parte nostra, abbiamo già detto altra volta che non 
abbiamo nessuna simpatia per il metodo della legge di Na
poli, che deprime brutalmente l'indennità, senza obbedire a 
un criterio logico. E già ci è accaduto di dire che, nella prima 
applicazione della legge. ci sembrava da approvare il metodo 
adottato nel progetto Pieraccini, di riferire il valore venale 
a una data determinata, il 1° gennaio 1958. Sappiamo che la 
Corte co-;tituzionale, in una occasione, ha disapprovato un si
stema di liquidazione dell'indennità che faccia riferimento a 
un mo~nto diverso da quello dell'esproprio. Ma non cre
diamo che questo orientamento, adottato per un caso partic~ 
laris)!mo, possa valere per le grandi riforme di carattere ge
nerale che, fin dal momento in cui formano oggetto di di
battito davanti all'opinione pubblica o in Parlamento, tur
bano le condizioni del mercato. 

Abbiamo detto che questo metodo ci sembra accettabile 
per la prima applicazione della legge. Precisiamo che cosa in
tendiamo con queste parole. Parlando di aree espropriate nella 
prima applicazione della legge, ci riferiamo alle aree che, per 
effetto dei piani operativi approvati in base alla nuova legge, 
saranno dichiarate espropriabili, senza essere state assoggettate 
a un rigoro'>O sistema di vincoli. Per le aree che dovessero es
sere dichiarate espropriabili successivamente, dopo essere ca
dute sotto le limitazioni di edificabilità previste appunto per 
le aree non soggette a esproprio, il problema si risolve da sé. 
Per l'imposizione di vincoli, non è dovuta akuna indennità; 
ma quando si espropria un'area vincolata, del vincolo si tiene 
conto per deprimere corrispondentemente il valore. Pu~ ap
parire ingiusto, ma è così, in base a una tradizione giuridica 
che non è il momento di mutare. Il vero problema dell'in
dennità è quindi appunto quello della prima applicazione del
la leg-ge. 

Un'altra cosa non comprendiamo nel disegno di legge Man
cini: perché, per l'espropriazione degli impianti industriali, si 
sia voluto prevedere la concessione di un'indennità supplemen
tare che tenga conto delle spese di trasferimento, dell'impor
tanza dell'impresa, dell'entità e della natura della produzione, 
dell'avviamento e degli e altri elementi forniti dall'interes. 
sato >. Lasciamo stare la tecnica legislativa! Che cosa significa 
questa filastrocca di parole, che finisce con gli e altri ele
menti forniti dall'interessato>, se non si fa capire che cosa 
effettivamente rappresenti questa superindennità? Comunque, 
si tratta di una novità nella nostra legislazione, che, in caso 
di espropriazione, non riconosce mai un indennizzo per danni 
subÌti dall'espropriato, al di là di quello derivante dalla per
dita della cosa, valutata, con l'uno o con l'altro metodo, al 
suo obiettivo valore. E non vediamo la ragione di adottare 
questo criterio di larghezza, proprio in una legge per la quale 
la maggiore preoccupazione è sempre stata quella del costo 
della sua attuazione; così come non vediamo la ragione di 
una condizione di vantaggio creata a favore dei soH impianti 
industriali. 

Quale «moralizzazione?» 

Abbiamo sommariamente descritto il meccanismo della leg
ge, con la sua parte di carattere permanente e con la sua parte 
di carattere transitorio. E abbiamo riconosciuto una certa lo
gica al sistema. Come abbiamo detto, nel periodo transitorio, 
per i comuni dichiarati di accelerata urbanizzazione, non si 
fanno piani particolareggiati, ma piani operativi, che hanno 
l'efficacia dei piani particolareggiati. Ma perché mai dire che 
i piani operativi e sostituiscono i piani regolatori preesistenti 
e possono (sic!) confermare in tutto o in parte i piani parti-
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colareggiati in vigore>? E perché mai prescrivere che ogni co
mune debba adottare il piano regolatore generale entro tre 
anni da11a data del decreto che lo ha dichiarato di accelerata 
urbanizzazione? L'entrata in vigore significherebbe dunque, 
per i comuni di accelerata urbanizzazione, l'inizio di una fase 
di totale anarchia urbanistica, durante la quale si potrebbe 
fare e disfare a pezzi e bocconi, con i piani operativi, tutto 
quello che ci si è sforzati di fare con i piani regolatori, sia 
pure nel quadro della vigente legge urbani~tica. L'obbligo 
di fare un nuovo piano regolatore generale entro tre anni ria
prirebbe poi per molti comuni una situazione di incertezza e 
di travaglio fatico~amente chiusa con l'approvazione di un 
piano regolatore. E' possibile che tutte le grandi città italiane, 
Roma e Milano, Torino e Bologna, che certamente saranno 
tutte dichiarate comuni di accelerata urbanizzazione, debbano 
rifare i loro piani regolatori, che sono costati anni di lavoro, 
di discussioni, di lotte politiche? 

Nel testo riveduto <lei disegno di legge Mancini sono 
scomparsi alcuni svarioni che, al convegno dell'INU di Fi~ 
rcnze, avevano concorso a dare al documento allora divul
gato un tono di sciattezza non consono alla dignità di un 
testo legislativo. Ma non tutti. E' rimasta infatti quella in
credibile disposizione in base a,!Ja quale gli amministratori, 
i dipendenti ed esperti dei comuni, dei comprensori e delle 
gestioni urbanistiche non possono essere imprenditori edili, né 
impiegati di imprese edili, né avere interessi diretti o indi
retti nell'acquisto delle aree espropriate, né, infine, esercitare 
la professione di ingegnere o architetto. E' un:i disposizione 
nella quale si fa di ogni erba un fascio, confondendo g!i am
ministratori con gli impiegati, le incompatibilità a ricoprire 
una carica o un posto di impiego con l'interesse in singoli 
atti; mescolando situazioni già regolate dalla legge con ipo
tesi nuove, estranee alla previsione di qualsiasi norma. Ma 
che non ci si sia accorti, a lume di semplice buon senso, che 
non si può escludere da una carica elettiva, come quella di 
consigliere comunale, varie e ampie categorie di cittadini, per 
il solo fatto di esercitare una professione, è veramente incre
dibile. A Firenze, l'idea che qualche illustre ingegnere o ar
chitetto, che da anni siede degnamente in qualche consiglio 
comunale, ,dovesse venirne allontanato aveva fatto soltanto ri
dere. Ma l'insistenza dimostra che •non c'è da ridere. E allora 
bisogna ricordare che l'esigenza di eliminare cause di disa
gio o di corruzione, nell'esercizio delle pubbliche funzioni, 
è sacrosanta, ma non può essere soddisfatta dimenticando i 
principi fondamentali di un ordinamento democratico. 

E, a proposito di quello che si dice, con una brutta parola, 
moralizzazione, dobbiamo ricordare che alla base della dif
fusa aspirazione ver:.o una nuova legge urbanistica stava )a 
necessità di privare l'amministrazione pubblica di gran parte 
di quei poteri discrezionali il cui esercizio è la principale causa 
di scandalo e di disordine. Tanto era sentita questa esigenza 
da indurre una parte dell'opinione pubblica, e una parte fra 
le più qualificate, a CQ)truire quel castello dell'esproprio gene
ralizzato la cui principale finalità era appunto la soppressione 
dei poteri discrezionali della pubblica amministrazione. 

Ma il disegno di legge Mancini, affidando all'arbitrio delle 
autorità l'espropriabilità delle aree, consentendo l'esonero dal
l'esproprio in ipotesi ima) definite, se non già preordinate al
l'abuso, prevedendo permute di aree e vendite a trattativa pri
vata, buttando all'aria i piani regolatori esistenti, e via di
cendo, allarga a dismisura quei poterj, aprendo all'intrallazzo 
e alla speculazione nuovi orizzonti. 

Se la legge rimarrà nella sua formulazione attuale, France
sco Rosi si prepari a rifare « Mani sulla città>. 

LEOPOLDO PICCARDI 
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(disegno di Nino Canni.straci) 

L'altra 
della 

faccia 
medaglia 

Dopo l'artioolo di Ernesto Rossi, e Churchill con
troluoo >, che prendeva in esame criticamente l'at
teggiamento del grande statista britannico nei 
confronti del fascismo, della monarchia italiana e 
della RcaistRnza, ecco questa lettera di Max Sal
vadori che ci prcoeota l'altra faccia della medaglia 

DI MAX SALV ADORI 

e ARO DIRETTOR. E, vorrei aggiungere alcune righe a que_llo 
che altri hanno scritto di male e di bene su Church1ll. 
Per l'antifascismo italiano come per la Resistenza cielle

nista non fu un amico: urta il fatto che espresse ammirazione 
per il mmsolinismo e che sostenne il badoglismo. Queste erano 
le sue preferenze personali ed ebbero conseguenze ncl!a poli
tica britannica verso l'Italia. Ma vi era qualche altra cosa 
nella maniera di pensare e di agire di Churchill - qualcosa 
che conta più dell'affiatamento che esiste fra amici: vi era 
il sistema nel quale Churchill sinceramente credeva, del quale 
si sentiva parte intellettualmente e politicamente. Ma parte 
soltanto: Churchill non identificava se stesso, le sue prefe
renze, la sua politica con il sistema; ed in questo, come vi 
era posto per Churchill, per le sue idee e per la sua politica, 
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così vi era posto per coloro dai quali dissentiva, per le loro 
idee e per la loro azione. 

Quando si ha da fare politicamente con qualcuno occorre 
considerare non solo quello che la persona è, ma anche quale 
è il sistema nell'ambito del quale pensa ed agisce. Conobbi 
De Gasperi nel 1931, lo incontrai di nuovo parecchie volte 
nel I 945: non ebbi mai fiducia in lui perché, qualsiasi fossero 
le sue preferenze personali. pensava ed agiva nell'ambito di 
un sistema che ritengo incompatibile con la libertà e con la 
democrazia. Il sistema nel quale Churchill sinceramente cre
deva era quello che per me conta, e che i più odiano o deri
dono, un sistema in cui si ha il diritto di dissentire, in cui 
si ha diritto all'opposizione, in cui l'opposizione può diven
tare governo. 

Data la prevalenza del dogmatismo intellettuale e dell'as
solutismo politico che ne è figlio, in Italia - come nella maggior 
parte delle nazioni - quel tanto di rispetto per gli altri, di tol
leranza e di moderazione che sono indispensabili per la convi
venza di tendenze diverse, sono il risultato di un equilibrio di 
forze, non di un convincimento. Abbiamo difficoltà a compren
dere la mentaiità di chi, possedendo sufficiente forza per distrug. 
gere coloro dai quali dissente, non se ne serve. Quali fossero le 
preferenze di Churchill era secondario: più deille preferenze ave
va importanza il fatto che con Churchill si poteva dissentire e si 
poteva anche agire in maniera che non incentrava l'approvazio
ne di Churchill. Fosse stato a capo del governo durante gli anni 
venti e trenta, pur approvando il mussolinismo (grazie anche alla 
propaganda di tanti intellettuali italiani i quali presentavano 
la nazione italiana come incapace di governarsi liberamente) 
avrebbe accolto esuli italiani come erano stati a.:colti i·l secolo 
precedente i Mazzini ed i Marx (i quali avevano ben poca 
simpatia per la Gran Bretagna, non compresero mai la men
talità britannica, ed attribuivano all'ignoranza del pubblico ed 
a calcoli machiavellici di dirigenti il fatto di poter vivere tran
quillamente a Londra a volta per decenni). In quel '43-'45 che 
sembra così lontano si poteva esser sicuri che, qua!siasi fos
sero le preferenze di Churchill, non si sarebbe servito delle 
truppe di occupazione per impedire agli italiani di esprimersi 
liberamente, di eleggere liberamente - una volta cessate le 
ostilità - una costituente, di decidere liberamente del loro 
avvenire. Nel mondo in cui viviamo oggi, in cui ;gli amici 
sono pochi e gli avver~ari molti, il comportamento di coloro 
con i quali non si è d'accordo è più importante di quello degli 
amici. Chi l:iscia maggiore libertà di azione? l'avversario de
mocratico (nel senso che gli in_glesi, incluso Churchill, danno 
alla parola) o l'amico totalitario? 

Né si deve dimenticare che Churchill era capace di flessi
bilità, la quale da noi - con la prevalenza di forme di pen
siero doirmatiche - è indice di disonestà, mentre invece nel 
sistema 'di pensiero prevalente fra le classi colte britanniche, 
fa parte dello sforzo costante di tenersi in contatto con la 
realtà. Durante gli anni trenta la voce di Churchill fu l'unica 
a dissentire dal coro di conservatori e laburisti i quali. anche 
se per diverse ragioni, miravano allo stesso fine: lasciare che 
la Germania hitleriana facesse il comodo proprio. Churchill 
era contrario alla politica dei gabinetti capeggiati da MacDo
nald, da Baldwin e da Neville Chamberlain, appog1.?iati nella 
loro politica estera dalla stragrande maggioranza del Parla
mento e dell'opinione pubblica britannica. Riguardando cose 
italiane, vorrei menzionare alcuni fatti (dei quali avrei pre
ferito non parlare). Ci fu il cosiddetto affare Sforza quando 
si trattò di formare un governo interamente CLN (ed a que
sto ne potrei agRiungere un altro - un affare Nenni). Sforza 
era a Bordeaux nel 1940; non fu un funzionario inglese del 
posto il quale decise di aiutare Sforza ad andarsene su di 
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una nave inglese; fu un ordine del Foreign Office e questo 
vuol dire, per chi conosce la ~ituazione di allora, di Churchill. 
Ed a Sforza fu fatto sapere che poteva portarsi dietro un 
altro italiano - e scelse Tarchiani. Dato il litigio dcl 1943 
(ci furono, a quanto sappia, parole aspre e dure da una parte 
e dall'altra durante l'incontro fra Sforza e Churchil!), Chur
chill - i! quale avrebbe potuto impedire a Sforza di venire 
in Italia e non lo fece - non voleva Sforza come ministro 
degli esteri, come non voleva nel giugno 1945 Nenni primo 
ministro (ritenendo che un primo ministro socialista in Italia 
avrebbe fa\.orito indirettamente la causa dei laburisti alle ele
zioni britanniche di luglio). Ma se il Cl.JN di allora fosse 
stato unito nel dire e vogliamo Sforza> e e vogliamo Nenni>, 
Sforza sarebbe Jiventato ministro degli esteri e Nenni primo 
ministro. Occorre forse menzionare i nomi dei componenti al
lora la direzione dcl CLN (i ministri dcl governo Bonomi ccl 
i membri dcl CLNAI) i quali andarono dicendo che non si 
poteva avere Sforza (e Nenni) perché Churchill non !i voleva 
e che erano loro che non li volevano? Se vi fosse stato un 
fronte unito, se non vi fossero stati quelli che intrigavano die
tro le quinte, Churchill, pur bestemmiando, avrebbe ceduto 
per il semplice fatto - incomprensibile nell'ambiente italiano 
- che Churchill rispettava un'opposizione che diventava mag
gioranza. La forza di Sforza, all'epoca dell' armistiz!o, era 
basata sulle ltalie Libere e simili associazioni create alcune sin 
dal 1940, in paesi alleati e neutrali. Queste associazioni non 
avrebbero funzionato se non vi fosse stata una cooperazione 
britannica - e su questi problemi era Churchill che dava le 
direttive. Se non fosse stato per l'aiuto britannico, molti anti
fascisti italiani braccati da tedeschi e collaboratori in Francia e 
in Algeria non avrebbero raggiunto il Portogallo, l'Inghilterra, 
il Messico, gli Stati Uniti. Nel 1940 venne pubblicato a 
Londra un libro, di ispirazione giellista, che conteneva il pro
gramma rivoluzionario dei democratici italiani. Il libro non 
sarebbe uscito e non sarebbe stato diffuso in decine di paesi 
dove vi erano comunità italiane, e nei campi di concentra
mento dci prigionieri italiani, se non vi era l'autorizzazione 
che allora contava, quella di Churchill. Churchill sostenne 
Badoglio, verso il quale credeva di avere un debito perché 
a Badoglio doveva l'armistizio del 3 settembre senza il quale 
lo sbarco di Salerno sarebbe stato un fiasco (se una sola divi
sione italiana aiutava i tedeschi a Salerno, le truppe di Clark 
si sarebbero rimbarcate). Ma fu Churchill il quale incaricò ii 
ministro per gli affari del Mediterraneo, MacMillan, di faci
litare l'intewazione, che avvenne nell'aprile '44, dcl CLN nel 
governo italiano. Malgrado le pressioni e le informazioni ten
denziose che venivano dai sottogoverni di Brindisi e di Salerno 
e dal SIM, Churchill lasciò che i comandanti delle Special 
O~rations in Italia decidessero loro a chi inviare mis~ioni e 
rifornimenti, con grave disappunto dei badogliani e dci co
mandanti dcl SIM. In ultimo - e spero che la memoria non 
mi tradisca - in taluni discorsi che Churchill fece alla Camera 
dei Comuni durante gli anni trenta contro la politica estera 
di MacDonald, Baldwin e Chambcrlain vi era una valutazione 
della situazione nel continente basata suJ.!'int<-rpretazionc che 
ne davano elementi responsabili dell'antifascismo italiano a 
Parigi. Non ~ chi facesc;c da tramite e non mi è mai interes
sato saperlo. Ma il contatto c'era e Churchill, contrariamente a 
quello che avveniva con altri dirigenti britannici (cd anche con 
quelli francesi ed americani), prestava fede a <JUcllo che gli 
veniva detto. 

E' facile dire che se Churchill ha fatto qualcosa che ha 
aiutato l'antifascismo italiano e la ·Resistenza ciellcnista, lo si 
deve puramente a calcoli egoistici. E' un giudizio che presup
pone la conoscenza dci motivi che inducono un individuo ad 

agire in una certa maniera. Ma fra i motivi vi è anche quello 
di cui meno si parla perché fa parte della personalità di ognu
no: pochi principt e valori fondamentali che fanno da guida 
al nostro pensiero come la fanno alla nostra azione. Vi era 
certamente egoismo in Churchill come ve ne era in Stalin 
cd in Pio XII; ma l'egoismo di Churchill funzionava nell'am
bito di un sistema basato su principii e valori ben diversi da 
qualli d1 Stalin e di Pio XII - ed aveva perciò risultati diversi. 

Per lo straniero Churchill è il nazionalista britannico: na
zionalista lo era (anche se più in relazione all'insieme di na
zioni di lingua inglese che alla Gran Bretagna esclusivamente), 
ma mai nel senso in cui furono nazionalisti i suoi contempo
ranei in Francia, m Germania, in Italia. Come si vede chia
ramente dai suoi scritti e dai suoi discorsi, più che nazionalista 
Churchill fu un whig, ed è opportuno ricordare che il whig
gismo britannico (ed americano: erano whig Franklin ed altri 
rivoluzionari del 1776) prima di essere la formula politica che 
ebbe la sua espressione nella Carta dei Diritti del 1689, nel 
parlamentarismo e nelle riforme del 19° secolo, era stato una 
maniera di pensare sviluppatasi lentamente durante le due 
generazioni che precedettero la rivoluzione del 1688, ed im
perniata sulla negazione del dogmatismo. Postulando la razio
nalità dell'essere umano il whiggismo negava il dogmatismo 
tradizionale di carattere religioso; postulando i limiti della ra
zionalità, il whiggismo negò i dogmatismi razionalisti e pscudo
razionalisti che da due secoli avvelenano l'umanità. Da questi 
postulati derivava nel campo delle attività pratiche la convin
zione della superiorità di una organizzazione costituzionale e 
parlamentare su organizzazioni dispoticamente assolutistiche. 
Come metodo di pensiero e come metodo politico il whig
gismo ha avuto come credi prima il liberalismo britannico del 
19° secolo, poi il laborismo cd anche il conservatorismo del 20° 
secolo. L'accordo sul metodo rese possibile una volta la pacifica 
coesistenza di Burke che era nemico della rivoluzione fran
cese e di Fox che ne era un ammiratore; ha reso possibile nel 
20° ~olo la pacifica coesistenza di Churchill, di Russe! e di tanti 
altri che non sono d'accordo né con Churchill né con Russell. 
Churchill voleva salvare la monarchia italiana, ma il sistema 
nel quale sinceramente credeva del quale fu il campione con
vinto e che riuscì a salvare per la Gran Bretagna e per altri 
paesi, includeva il diritto degli italiani di governarsi a repub
blica, se così la maggioranza liberamente decideva - e que
sto è ciò che maggiormente contava durante il periodo in cui 
era possibile la trasformazione della struttura politica italiana. 

Ringraziando per l'ospitalità, saluto cordialmente 
MAX SALVADORI 
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L'insegnamento religioso 
nelle elementari (III) 

La scuola 
dei collitorti 

DI ERNESTO ROSSI 

Bacchettoni e collitorti, tutti il diavol se li porti; 
Baciapile e lcccasanti, se li porti tutti quanti. 

Raccolta di proverbi toscani - G1usEPPE GIUSTI 

N 
El PROCR.\MMI 010ATT1c1, pubblicati subito dopo la guerra 

(D.L. 24 maggio 1945, n. 459), il ministro liberale 
Arangio Ruiz, trattando dell'insegnamento religioso 

nelle scuole materne e nelle ~cuole elementari, consigliava di far 
risaltare, nei racconti tratti dalla vita di Gesù, e soprattutto 
l'amore infinito dcl Creatore per tutte le creature> e di e trarre 
dalla predicazione del divino Maestro l'esempio di tanta sem
plicità e potente comunicativa da suscitare nei fanciulli l'amore 
verso Dio e verso il prossimo>. 

La dottrina cattolica andrebbe, i;ccondo mc, insegnata nelle 
canoniche; non nelle scuole pubbliche, pagate da tutti i con
tribuenti e frequentate da figlioli di genitori credenti in diverse 
religioni, od anche in nessuna religione 1 • Una volta, però, 
accettata, senza beneficio d'inventario, tutta l'eredità mussoli
niana della e Conciliazione >, sembra anche a me .::hc quel 
consiglio fosse per il e minor male>. 

La parte del Vangelo alla quale tutti gli uomini civili, qua
lunque siano le loro idee filosofiche e religiose, riconoscono 
un permanente valore educativo è il e messaggio di amore>. 
Ma l'esplicito accenno a quel e messaggio> non si trova più 
nei programmi didattici, emanati dicci anni appresso (D.P.P. 
14 giugno 1955, n. 593) dal ministro democristiano Giuseppe 
Ermini, il quale ritenne più prudente dare un consiglio né 
carne né pesce, scrivendo che gli insegnanti dovevano -e far 
derivare la vita religiosa da una sentita adesione dell'animo 
ai principi del Vangdo e dalla razionalità dei rapporti fra 
tali principi e l'applicazione della legge morale e civile> 2 ; 

parole, queste ultime, che a mc paiono quanto mai oscure, 
perché ho il torto di essermi letto più volte il Vangelo; io 
non riesco a capire come i principi più e sovve~ivi >, affer
mati da Cristo, possano essere logicamente conciliati con la 
applicazione delle leggi civili. 

Evangeli denicotinizzati 

Nelle Guide dei padri paolini non mi aspettavo certo di 
trovare la esegesi di questi principi e sovversivi>. Non pen
savo di trovare commentato il precetto di non chiamare al
cuno nostro Padre e perché uno solo è il Padre vostro, cioè 
quello nei c~li > [M. XXIII, 9); né il precetto di non giu
rare mai, per nessun motivo, su nessuna cosa (e non gìu
rare neppure per ì1 tuo capo, poiché non puoi fare neanche 
uno solo dei tuoi capelli bianco o nero; ma sia iJ. vostro 
parlare: si, si, no, no; il sovrappiù di questo viene dal ma-
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ligno > [M. V. 36, 37)); né quello di pregare direnamcntc il 
Signore, senza osservare alcun particolare rito o formalismo 
(e quando preghi, entra nella tua camereJta, serrane l'uscio, 
e prega il Padre che è presente nel segreto > [M. VI. 61); né 
quello di non impiegare mai la violenza, neppure per re
spingere la violenza (e non fate resistenza al malvagio; anzi, 
se uno ti percuote sulla guancia destra, pcwgìgli anche l'al
tra> [M. V. 39]). E neanche mi aspettavo di trovare nella 
Guida un accenno ai e sepolcri imbiancati> (e pagate la de
cima della menta e dell'anete e del cinimo e trascurate le 
cose più importanti della legge: la giustizia e la misericor
dia e la fedeltà> rM. XXIII. 23]); né a coloro che hanno 
la presunzione di essere canto migliori degli altri uomini da 
erigersi a loro giudici (e e perché guardi il bruscolo che è 
nell'occhio del tuo fratello, mentre non scorgì la trave che 
è nell'occhio tuo?> [M. VI. 3]); né a coloro che si servono 
della religione per fare più facilmente quattrini (e sta scritto: 
la mia casa sarà chiamata casa d'orazione, ma voi ne fate 
una spelonca di ladroni> [M. XXI. 13)); né a coloro che 
vogliono .e servire a Dio e a Mammona.> [M. VI. 24]; e spe
cialmente non mi attendevo di trovare nelle Guide alcun 
commento alla condanna di tutti quanti i ricchi, per il solo 
fatto che godono della loro ricchezza (e è più f acife a un ca
melia passare per la cruna dt un ago, che ad un ricco en
trare nel regno d1 Dio> [M. XIX. 24). .. 

Nessuna Chiesa che ci tenga - come ci tiene la Chiesa 
cattolica - a far pane delJ'c ordine costituito>, può per
mettcni di propagandare insegnamenci e rivoluzionari > del 
genere, senza distorcerli con giochi dialettici, sino a far loro 
dire l'opposco di quello che si legge nelle semplici, chiare 
parole dei Vangeli. Ma pensavo che almeno una parte del
l'insegnamento religi01;0 venisse dedicata ancora a mettere 
in rilievo la dolce figura di Gesù, la sua grande misericordia 
verso gli umili, i miserabili, gli infelici, i peccatori, e a far 
capire l'importanza dei suoi precetti di non fare agli altri 
quel che non si vorrebbe che fosse fatto a noi stessi, di per
donare tutte quante le offese, di amare il nostro prossimo 
come noi stessi e di amare anche i nostri nemici. e Da questo 
tutti riconosceranno che siete miei discepoli - disse Gesù - dal
l'amore che avrete gli uni per gli altri> (Giov. XIII. 35). 

Cosa sarebbe rimasto - pensavo - dell'insegnamento dcl 
Vangelo, se, dopo aver taciuta la parte e rivoluzionaria>, si 
fosse voluto eliminare anche il e messaggio d'amore>? 

1 Sull'arg'Omento vedi l'intcr~tis>irna discussione che si svolse 
in otto sedute al12 Clmera dci deputati, dal 18 al 27 febbraio 1908 ,u 
una mozione presentata dall'on. Leonida Bissolati, per invitare il gov~no 
e ad assicurare il carattere laico della scuola elementare, vietando che in 
essa venis>e impanito. ~to qualwui forma, l'irucgnamento religioso>. I di
scorsi più importanti (di Bisiobti, Clmcroni, Comandini Salandra Fra
dcleuo, Stopp3to, ~iartini, Nitu, Sacchi, Sonnino, Turati 'e Giolitti) sono 
riporuti integralmente nel ~ibro Lo Shlto catechista, curato da Alberto 
Acquaronc, che vi b3 premC$>0 un otnmo saggio introduttivo (Parenti 
editore, 1961). 

2 I programmi didattici dcl 1955 dispongono anche che gli insc
grunti delle scuole clemcnt.ari devono tCDCre presente la e G11ida J'inse
tnamento religioso pu le scuole elemmtari, pubbl!cata dalla Commissione 
superiore ecclCiia~tìca per la reviwne dei ~ti di religione>. Al medesimo 
libro fa riferimento an.:he la circolare 13 settembre 1955 ddla Direzione 
generale dcll'i~truzione cl~nure. Ma io ho inutilmente cercato, nelle 
maggiori librerie reltgia6c dì Roma, una G11iJa che rispondesse a tale 
indicazione. Né alla libreria Paolina (dove ho acquistato le G11iJe dcl 
Centro catechi.slico, Ed. Paoline), né alla libreria Sal~iana (dove ho 
acquistato le G11ide didattiche della Libreria Dottrina Cristiana, risumpa 
1964), mi hanno saputo dare alcuna informazione in proposito. Sarebbe 
forse opportuno che qualche parlamentare ne chiedesse notizia al mini
stro del:la Pubblica Istruzione. Non ~ strano che una legge obblighi gli 
insegnanti a tenere come guida un libro (di cui - si noti bene - non 
è neppure preci.sat"> l'anno di pubblicazione) che non si trova, con la 
d;-z.ionc irulicau nella legge, in alcuna libreria? 
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La «morale cristiana» 

Dopo aver leao le cinque Guide e i cinque libretù d1 Dot
trina Cristiana, dei padri paolini, devo riconoscere che questa 
mia domanda peccava per eccessiva ingenuità: tolti i versetti 
e sovversivi> e il e messaggio d'amore>, resta nel Vangelo 
tutto quello che fa comodo alla Chiesa: quello che le serve 
per estendere il suo dominio sul mondo e per educare i sud
diti all'obbedienza ed all'ossequio alle gerarchie ecclesiasti
che: angeli, diavoli, prodigi, misteri, descrizioni delle pene 
dell'inferno e delle beatitudini del paradiso; nascita, miracoli, 
crocifissione, resurrezione di Cristo'; parole e atti di Gesù ai 
quali la Chiesa auribuisce un significato simbolico, quale fon
damento delle sue teorie sul papa e vicario>, sulla e società 
perfetta>, maestra infallibile e universale, sulla gerarchia ec
clesiastica, sulla liturgia, sui sacramenti, le indulgenze, la ma
riologia, i santi, le preghiere, le feste, e su tutti gli altri ar
gomenti che i catechisti illustrano ai bambini delle scuole ele
mentari come e dottrina cristiana>. 

L'unica Guida paolina che dedica specificatamente una parte 
(di 52 pagine) alla e morale cristiana > è la Guida per la 
quinta, che fa solo brevissimi riferimenti agli insegnamenti dcl 
Vangelo (dicendo, fra l'altro, che Gesù abolì il divorzio) e 
si sofferma a lungo sul dovere di obbedire incondizionatamente 
a Dio, cioè al papa, perché il papa è il rappresentante di Dio 
in terra •. Qua neo alle e virtù >, la stessa Guida spiega che 
le virtù naturali possono essere di tutti gli uomini, mentre 
le sovrannaturali sono po>sedute solo da chi ha ricevuto il bat
tesimo. Le virtù sovrannaturali poi vanno distinte in teolo
gali e morali. Le teologali sono la Fede (e Si accenni come le 
verità che Dio si è degnato di rivelarci [ ... ] sono tutte confer
mate dalla prova certissima delle profezie e dei miracoli>), 
la Speranza e la Carità. Le principali virtù morali sono la Re
ligione e le quattro virtù cardinali (Prudenza, Giustizia, For
tezza, Temperanza). L'amore verso il nostro prossimo è solo 
e l'oggetto secondario della carità>, e su di esso il capitolo 
dedicato alla e morale cristiana > - che dedica intere pagine 
alle processioni e alle feste di precetto e di devozione - dice 
soltanto che e senza l'amore del prossimo non esiste vero 
amore di Dio>. 

L'insegnamento più vivo dcl Vangelo viene così inaridito, 
soffocato sotto la teologia. 

Tutti e dicci i libretti dci padri paolini vogliono, inoltre, 
convincere i bambini a fare il bene e ad osservare le leggi 
della Chiesa, non per la soddisfazione che può dare il do
vere coscientemente compiuto, ma in attesa di un adeguato 
compenso in paradiso, dopo la morte, e ottenendo molti quat
trini, finché restano a questo mondo. 

Scelgo due esempi nella Guida per la prima: 

e In una fredda Ìiornau d'invcrn->. un fanciullo incontrò un vcc
ch!cuo cbc gli chic.e l'clcmos.oa. Anche il ragazzo era povero, aveva solo 
due soldi, ma glieli diede con rutto il cuore. Dopo alcuni mesi quel 
vecchio, per uru cred1ù ill:lspcuau, divenne ricco. Vicino a morire, non 
avcod? parenti, lasciò crede <l1 tutti i suoi beni quel fanciullo, che si vide 
oo;ì ccnruplicau la pic.:ola elemosina fatu per amore di Goù > (pag. 19). 

Centuplicando due soldi non si arriva ad una gran som
ma ... ma i bambini di prima non sanno ancora fare la molti
plicazione. 

Ecco il secondo esempio: 

e In un paese vi erano due calzolai. Uno aveva molti figli e riu
sciva a mantenerli bene; anzi qualcuno l'aveva persino mandato a stu· 
diare in città. L'altro aveva meno figli, meno preoccupazioni c<l intanto, 
si trovava sempre nella miseria. Un giorno cosrui andò nella bottega 
dell'altro collega, e gli <lissc: 

- Ma come fai tu a cavartela cosl bene? lo so il mestiere come te; 
lavoro e sudo da mattina a sera e non bo mai un soldo. 

24 

- fo ho un segreto. Domenica te lo scoprirò. 
La domcni~ 1>egucntc lo invitò alla chiesa. Non ci voleva andare, 

perché non andava mal a Mc~ alla domenica; ma l'amico lo convinse, 
dicendogli che :dttimenti non gli avrebbe rivdato il segreto. Ascolt.trono 
rutti e due la Messa. Usocnùo, il calzolaio, cui gli affari andavano bcoc, 
disse all'altro: 

- Vedi, questo è il mio scgrcro. E' la Messa della domcnic::a che 
mi attira Jc bcned'ziooi <li Dio. Fa cosl anche ru e vedrai. 

Così avvenne. perché da quando incominciò ad andare a Messa 
alla domcnka, tutto an<lò bene anche all'altro calzolaio>. (pagg. 146, 147). 

Questa morale e utilitaria> \'iene insegnata come e morale 
cristiana>. 

Bambini ben educati e mamme amorose 

Nei racconuni della Guide viene continuamente portata 
a modello una bambina romana, certa Antonietta Meo, chia
mata Nennolina, che c. pensava spesso alla Passione di Gesù 
e soffriva volentieri per amore di Gesù e per la conversione 
dei peccatori >. 

Aveva appena tre anni, quando, recitando le preghiere 
della sera, senza che nessuno le dicesse nulla, uscì in questa 
espressione: c. Caro Gesù, fammi morire prima di ~ommet
terc un peccato mortale> (Guida per la prima, pag. 105). 

Nennolina fece la prima comunione a cinque anni, nella 
notte di Natale 1936. La sera avanti scrisse una letterina a 
Gesù, per dirgli che e non vedeva l'ora di riceverlo nel suo 
cuore>, per chiedergli e di salvare molte anime e far conver
tire molti peccatori e liberare le anime dal purgatorio>, e di 
e benedire la Chiesa, il Papa, il Clero (sic!}> (Guida per la 
seconda, pag. 134). 

Una bambina veramente troppo precoce ... 
Quando le dissero che avrebbero dovuto tagliarle una gam

ba, Nennolina osservò: 

e Gc~ù ha S<>fferto unto sulla croce cd io Glì offro la mia gambi.na, 
per i peccatori, per il Papa, per i soldati che combattono in guerra > 
(in quell'anno, 1936, si combatteva in Africa). (Guida per la prima, 
pag. 75). 

Una volta le suggerirono di chiedere il miracolo che la 
gamba si riattaccasse: 

e Oh no, rispose Nennolioa, l'ho data a Gesù: perché dovrei richic
dcrglida? Io cosl sono "missionaria">. 

Nella Guida per la prima (pag. 75) e in quella per la se-

• I padri paolini riescono a rendere umonsoca anche la e Rcsurrc
zi.ooc >, consigliando a; catcchi>ti: e Si faccia rilevare come Gesù ria 
uscito dal sepolcro scn:r.a .. prirlo (l'agi1ità e b sottg!iczza è una propricù 
dci corpi gloriosi)>. (Gmda per la quinta, a pag. 54). 

' Anz.i, nelle C11ide pa<»inc e nei libretti di Dourina cristiana, 
viene ripctuumcntc affermato che il papa non è soltao!O il vicario di 
Dio; è egli st°''° una d:viniù. A pag. 154 della Gwda per la prima 
c'è un brano intitolato: e li Papa è Gesù>, io cui si racconta che un 
gruppo di bamb:oi romani, nel giorno della loro prima comunione, 
furono ricevuti <lal ~oto Padre, i.I quale, dopo .ivcr accolto i loro omaggi, 
domandò: 

e Ed ora farete poi sempre la vostra comunione? >. I bimbi risJ>O>CCO 
in coro: e Sl, sl, sl >. Alcuni dissero: e Sl, Papa>; uno disse: e Sl, 
Gc>Ù >I E' la rispo.ta più bella: il Papa tiene il posro di Gesù>. 

E<l a pag. 94 della G11ida per la seconda si legge che il e celebre ,. 
monsignor Dc Sègur, mentre visitava i colli dd La.zio, si intrattenne 
con un povero pastorello, che - pur non sapendo né leggere né scri
vere - gli rispose molto bene a tutte le domande sul catechismo. e In 
ultimo gli chic\c: "E chi è il Papa?"; il fanciullo a questa domanda 
- racconw il Dc Sègur - si fermò e fissandomi con una specie di 
fierezza e di rispctt.o, mi rispose: "li Papa è Gesù Cristo in terrai". 
Cosl dobbiamo pensarlo il Papa e rispettarlo, come Gesù fra noil Quanto 
è stato buono Gesù che ci ha dato il Papal >. 
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conda (pag. 66) viene ripetuta con le stesse parole questa edi
ficante storia del e cine~ino sopra la croce>: 

e Racconta un mihionari 1 paolino, espulso dalla Cina, che un fan
ciullo di 11 anni, ch:armto Mattia, s'era fabbricato nascostamente U03 

croce di circa un metro e mezzo, e la notte vi si stendeva sopra, cer
cando di non far.cnc a<corgcrc, per non far soffrire la mamma. Ma una 
sera ella sospettò quale~ d:i un piccolo rumore insolito. Entrò nella 
stanzuccia e sorprese il $UO b3mbino steso sul duro legno. Scena com
movente. 

- Pcr.:h~. figlio mio? 
- Mamma, Gesù ha sofferto t<into per noi. lo vorrei rassomigliargli 

un poco. Voglio riparare tanti ~ari. Però io non ho nessuno che mi 
pianti i chiodi!>. 

Anche questo episodio e storico> viene proposto dai ca
techisti ai bambini come esempio da imitare ... 

Nel mio secondo articolo ho già riportato dalla Guida per 
la quarta (pag. 84), il racconto della brava mammina che 
chiese al parroco di celebrare una messa per ottenere che il 
Signore chiamasse in cielo le sue due figliole e prima che aves
sero la disgrazia di commettere un peccato mortale >. Ecco 
un altro caso di amor materno, tratto dalla Guida per la terza 
(pag. 92): 

e "Mamma, una goccia d'acqua, ho tanta sete!" - chiede il figlio 
morente alla madre che I·~ veglia con trepidazione. E' il venerdì santo. 
li pendolo scocca le tre. La madre prende il Crocifisso, e, mettendolo tra 
le marù dcl figliolo, gli dkc piangeodo: "Mio caro, è l'ora in cui Gesù 
è morto sulla croce per te! Anch'Egli aveva tanta sete! Per rassomigliare 
di più a Lui, non vuoi privarti per qualche istante di bere?". "Sl, 
mamm:il". E il moribondo imprime un lungo bacio sul Crocifuso ... >. 

Subito dopo, la Guida consiglia al catechista: 

e Scendi al pratico: <ano molti e vari i piccoli sac.rifia che Gesù 
può ch;cdere a un fanciullo: sopportare un piccolo male, fare servizi 
ai genitori, rinunciare a un gioco, mangi3rc una minestra che non va, 
e«ctera >. 

La «bandiera italiana» 

Nei libretti di Dottrina crw1ana vengono narrati molti 
episodi di e storia della Chiesa>. In quello per la quinta (a 
pag. 47) si legge che e la Chiesa favorì sempre il progresso 
della scienza>; e a pag. 41: 

e Bcnch~ le crociate non abbiano conseguito lo scopo per cui furono 
organizzate, portarono me>lti benefici. Ora i pellegrini possono liberamente 
visitare il paese di Gesù >. 

Di Martin Lutero lo stesso libretto dice (a pag. 51) che, 
e indispettito perché il Papa aveva dato ai domenicani l'inca
rico di predicare delle speciali indulgenze>, osò lanciare delle 
calunnie contro il Pontefice, e e cominciò a predicare un cu
mulo di errori >. e Il protestantesimo si è diffuso un po' do
vunque. Molti protestanti, però, riconoscono che sono nell'er
rore e si convertono alla vera Chiesa >. A pag. 53 si legge che, 
e per intercessione della Santissima Vergine, i turchi furono 
sconfitti dalle truppe cristiane nella gloriosa battaglia di Le
panto>. Sulla e rivoluzione francese> si apprende, a pag. 39, 
che e era stata lentamente preparata da filosofi e scrittori, che 
accecati dall'orgoglio e dai vizi, giunsero a dire che Dio non 
esiste, non esistono il Paradiso e l'Inferno, e quando muore il 
corpo, tutto finisce, perché l'anima non esiste. Queste teorie 
finirono per pervertire jJ popolo, il quale, travagliato anche 
da tanti disagi, divenne senza religione e si ribellò alla Chiesa 
e allo Stato >. 

E così seguitando ... Di Leone Xlii - e grande Pontefice, 
pio, dotto, zelante> - lo stesso libretto scrive, a pag. 63, 
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che e combatté il comunismo e il socialismo e dimostrò che 
solo la dottrina cattolica può risolvere le questioni ~ociali >. 

Conviene tener presente questa dimostrazione per meglio 
capire la figura che si trova a pag. 121 ddla Guida per la 
quarta, in cui viene spiegato il comandamento: e onora il 
padre e la madre>. 

Nelle istruzioni al catechista è detto: 

e Alla lauagna. Nel centro tracci.a lo schizzo della bandiera italiana 
- a sinhtra di una casetta, a dc.tra di una chiesa. Sotto rispettivamente 
scrivi i doveri che abb:amo verso la famiglia, le Autorità religiose, la 
Patria• 3 • 

Sotto queste righe si ammira la seguente illustrazione, in 
cui la e bandiera italiana > porta al centro, con grande evi
denza, lo scudo crociato della D.C.: 

Piccole licenze poetiche, anzi religiose ... Tanto, dopo il 
Concordato, le autorità civj.li non possono più mettere il becco 
nei libri per l'insegnamento della e religione>. 

Il bau-bau comunista 

Sotto l'etichetta del e catechismo>, le Guida fan passare di 
contrabbando molta propaganda anticomunista. Tutte le perse
cuzioni, gli imprigionamenti, le torture, gli assassinii dei 
e martiri della fede>, narrati ai bambini, avvengono ai nostri 

3 La stessa Guìt/a scrive che e il quarto comandamento estende 
i suoi obblighi anche verso i "111pmori in autorità". I superiori che 
"si devono obbedire e rispettare come i rappresentanti di Dio" llOllo: 
a) i supcrfori ccdcsiastici; b) i superiori civili; e) i maestri e i padroni 
(sic!), i quali partecipano ddl'autoriù di O.io e dei genitori >. 

E' questo, per mc, uno dci casi più spudorati di falsificazione dci 
e sacri ton >, che avevo g~ notato scorrendo i e libri di Stato • per 
le classi elementari, pubblicati durante il regime fasci.su_ 

A pag, 28 dcl Libro tiella IV dasu elementare (Roma, A. X), ad 
cscmp.io, si legge que.to breve capitolo, intitolato e L'onore ad ogni 
Autont:à •: e Il quarto Comandamento, nei nomi di padre e di madre, 
comprende anche i capi della socicù rdigiosa, civile e polirica, la cui 
autoriù deriva da Dio. Dobbiamo obbedire anche ad essi. Il Libro sacro 
ha una parola luminosa la quale dkc così: e Ogni autorità viene da 
Dio. Chi resiste all'autoriù, resiste a Dio>. 

In questa mani.era evidentemente si può far dire a qualsiasi testo 
tutto quello che si vuole. 

Trent'anni fa nei nomi di padre e di madre non erano ancora com
presi e i padroni >. In compenso, l'onore da prestare ai capi della $0· 

ci~tà politica si traduceva io due oraziorù: una per il re ed una per il 
capo dcl Governo. Qudl:i per il duce diceva: •O Signore, che dai a 
ogni uomo aiuti proporzionati al suo compito, noi ti preghiamo: assisti 
con la forza della Tua destra l'Uomo che, chiamato dalla Tua Provvi
denza al governo dcl nostro P-acsc, vuole restaurarne le sorti, affinch~ 
il Paese cerchi e trovi in Te il compimento dci suoi destini. Cosl sia! •· 
(Libro tiella V classe elementare, Roma, A. XIIl, pag. 7). 



giorni nei paesi comunisti, e specialmente in Cina 8 . I comu
nisti sono 1 nemici di Dio, sono i carnefici, sono pieni, ricolmi 
- più che Satanasso - di tutti i vizi, di tutte le perfidie e 
di tutte le falsità. 

A pag. 17 la Guida per la quinta ammonisce: 

e Ragazzì, molti nem'ci attentano alla vostra fede! [ ... ] Atienti alle 
ins'.dic dd comunisti, ai discor•i bJa,remi di c.tl6torol Custodite la fede 
a costo della vita! •· 

Nella Guida per la seconda si legge che il gcsuiLl colom
biano P. Daniele subì tredici mesi di durissima prigionia: 

r • 
e Come migliaia d'altri misisonari perseguitati dai comunisti, egli 

narra che non gli era permesso nemmeno di pregare. Una volta per 
essersi fatto il segno di croce fu pun"to con un giorno di digiun.:>. Più 
volte, perdi~ sorpreso in preghicr:t, fu condannato alla fustigazione, a 
una posizione scon10<fo e altre pene. Ma il coraggioso missionario non 
si lasciò atterrire. Anzi, un giorno domandò: "Se qualcuno di voi mi 
ordinasse qualcosa oont:::irio a MllO Tsc Tung, dovrei obbedirgli?". 
"No, - risp >scro - dcvi obbedire al comandante supremo Mao Tsc 
Tung". "Ebbene, - replicò P. Daniele - sappiate che al di sopra di 
Mao Ti.e Tung c'è Diol E D'o mi comanda di pregare ... Per obbedirgli, 
io pregherò sempre"•· 

Dalla Guida per la quarta (pag. 39) si apprende che, ai 
primi di marzo 1955, i rifugiati dcl Nord Viet-nam supera
vano la imponente cifra di 700 mila, di cui circa 600 mila 
erano cattolici e paniti dal nord soprattutto per salvare l'ani
ma >. I comunisti li avvertivano che, andando a sud, sareb
bero morti di fame; ma essi replicavano: 

e :\nche se, per vivere, saremo c~tretti a lecare le foglie di banane 
che !unno scrvìto a raHolgcrc le porzioni di riso di altri, ci andremo lo 
stesso•. 

e Una giovane madre, che, durante la fuga, vide il bambino spi
rarle tra le braccia, d 's.c nella 1ua fiera scmplìciù: "Sono contenta. 
Portandolo via da quei maledetti, che avrebbero potuto pervertirlo, gli 
ho :miror;ito la felicità eterna" •. 

La stessa Guida (a pag. 30) racconta: 

e Padre Sauvage, franccKano, si trova in Cina da 25 anni, porta 
le manette ed lu gii subìto una serie di interrogatori, qualcuno di 18 
ore. li giudice vuole interrogarlo da S'>lo a \Olo: 

- Credi in Dio? 
-Sl. 
- Ancora adesso? 
- Ma certo! 
- Questo è troppo. E dov'è il tuo Dio? 
- E' dappertutto. 
- Allora è anche qui, mi vede, mi sente? 
- Certamente. 
li volto dcl cumun1~ta è talmente stravolto che il padre si domanda 

se non sia impazzito. Si leva furibondo, rimboccandosi le maniche e 
urlando: 

- Sono io qui, il tuo Dio - e con la sinistra afferra il missionario 
per il petto e gli urla sul viso: 

- Allora tu credi ancora 111 Dio? 
- Sì, che credo. 
Un violento pugno sul petto, e di nuovo: 
- Credi in Dio? - medesi1n2 risposta e altro colpo. Il giudice è 

sunco e chi1ma rinforv>. 01a :.onu in due, ma ricevono l"invariabde 
risposta. Lcuer~mcnte inv:uati, si gettano sul prigioniero, gli strappano 
i capelli, lo percuotono con tutte le loro forze. Ma il tc:sòmone di Dio 
continua ad atte1tare la sua fede invincibile. emulando i martiri della 
Chiesa primitiva•· 

A pag. 42, la medesima Guida narra di una giovanissima 
suora cinese, e l'eroica Agnese Lu, che i comunisti volevano 
costringere a nozze terrene >: 

•Trascinata dinanzi al capo della polizia, di fronte al giovane che 
tentavano di farle impalmare, Agnese non cedette, anche percossa. I po
liziotti insistettero. Le venne presentata carta e pennello perché firmasse 
il contratto di fidanzament.o. Ad un tratto la giovane si chinò e c')IDin
ciò a scrjvcrc: ma che cosa? L'atto di carità. Gesto sublime di fedeltà 
a Dlo. La polizia si ritiene burlata: AgllC9C fu condannata al carcere 

e in quello ste™> giorno le troncarono barbaramente le tre dita della 
man'I de>tra, con le quali aveva scritto la solenne protesta di amore 
al suo Dio Cr<>c1fisso, meritando d'essere martire per Lui». 

La Guula per la quinta racconta (a pag. 75) che un mis
s:onario paolino venne C$pulso dalla Cina: 

e Durante il viagg:O egli •i è crov:ito in tasca un biglietto che diceva 
co,ì: "P:td11e, dia al Papa che noi ~iamo tutte pronte a dare la vita 
per Lui e per l:i Chiesa di Roma; mai fumeremo per la chiesa MZio
nalel Pilltt06to la mxte!"', Seguivano Wl3 ventina di Erme: tutte fan
ciulle dai dicci ai quattordici anni che egli conosceva benissimo ... Quante 
di quelle fanciulle per tale motivo suanno state condannate ai bvori 
forzati?( •· 

E' e religione> questa, o propaganda politica, e propaganda 
politica della qualità più deteriore? 

Altre ~toric riguardano i comunisti nostrani. Ne cito sol
tanto una: la storia (a pag. 192 della Guida per la quinta) 
di e un credente comunista della provincia di Bologna> (non 
meglio precisato). Accecato dall'odio contro Dio e la Chiesa, 
si recò poco tempo fa dal Parroco, e furibondo gli ordinò di 
cancellargli il Battesimo. Il parroco gli spiegò che non era 
possibile. 

e Il comunista non voleva ascoltare ragioni: "O mi cancdli il Bat
tesimo, di':.c con gh occhi in:enaù di sangue, o sparo contro il Taber
nacolo'"· E tirò fuori la rivoltella puntandola contro la sacra porticina. 
TI Parroco, con l'eroamo di un martire, corse all'altare e postoY al cen
tro, aprì le braccia dicencb: "Prima di sparare contro di Lui, dovrai 
uccidere mcl". Tanta bontl disarmò il comunista che tornò brontolando 
sui suoi palli ,. . 

Quel feroce comunista era forse e sior Todcro brontolon > ... 

Fare «quella brutta cosa» 

lo non conosco nessuno studio psicoanalitico sulle conse
guenze lcncraric degli istinti sessuali repressi negli scritti ec
clesiastici dci giorni nostri. Se non ci sono studi dcl genere, 
metterebbe il conto che qualcuno li facesse: e credo che po
trebbe cominciare col sottoporre ad analisi le Guide paoline. 
Ecco, ad esempio, quel che si legge a pag. 155 della Guida per 
la terza, sotto il titolo: e Mirabile confidenza>: 

e Padre Matteo racconta un fatto che dimostra quale confidenza e 
quale potenza abbiano le anime pure sul Cuore di Gesù. Una bambina, 
da lui diretta, si era preparata con molti fioretti alla prima Comunione; 
in cambio Gesù la ricompensò con comuniazioni sensibili nella Comu
nione. "Dimmi, sorellina mia, mi ami tu?" le domandò un giorno. 
Ed ella: "Mio caro Goù, queste cose non si domandan~". "PerchU". 
"Ma perché tu sai bene che il mio cuore è tutto tuo". Qualche tempo 
dopo la fanciulla sente il bisogno di chiedere a Gesù: "Vuoi bene alla 
tua sordlina?". Ed Egli: "~te cose non si domandano". "Perch~?". 
"Perché tu sai bene che il mio Cuore ti appartiene interamente". "Te
mevo di averti disgu~tato in qualche cosa. Ora sono contenta". 

Volendo asicurarsi della rcalù di queste confidenze, il confessore 
le disi.c di chiedere in regalo a Gesù un'anima restla alla confessione. 
"Sorellina. va bene!" le rispose Gciù, e aggiunse: "Chiedimi molte 
anime; te le darò. Ma b~na che tu ti manteng:t sempre piccola, 
sempre obbediente e .amante". Difatri si presentò a Padre Matteo un 
pcrsonagg" o che mai ncuuno -.aveva visto inginocchiato: "Padre, disse, 
non so quello che avviene: ~B'J atterrato dalla grazia! Mi sento un 
altro. Vengo a conressarmi". Oh, l'onnipotenza delle anime pure e gcm
plicil •. 

Nonostante la purezza e la semplicità di quelle anime, il 
dialogo fra la bambina e Gesù puzza maledettamente di zolfo: 

e A dire il vero, il fatto che i paesi dcl blocco sovietico sono tirati 
pochissimo in ballo, nelle G111de, e che tutte le persecuzioni più san
guinarie vengono attribuite ai comunisti cinesi, mi puzza un poco di 
bruciato. Conviene tener presente che i padri paolini sono una corpo· 
razione e missionaria•· 

L'ASTROLABIO - 15 FEBBRAIO 1965 



cretinerie del genere sono ammissibili soltanto nel linguaggio 
degli innamorati 7• 

E, secondo mc, olezza pure di zolfo anche l'episodio della vL 
ta di Santa Caterina da Siena, che si può 1eggtte a pag. 124 de~la 
Guida per la quinta: 

Santa Car.crina d:1 Siena fu un i-orno assaliu da fortissime tcn
taz1om. k pareva di essere gil in bra.:cio al dffl!onio: si rivolse allora 
al Crooifisso e gridò: ''S>no tu~. o Signon:! Ho scdto la sofferenza 
per amor 1uo e qucsu desidero!". La ierribilc tentazione scomparve 
e il Crocifisso divenne vÌ\·o e fol~ di luce. "Ma dov'eri, mio Si
gnore, mentre io ero rn lotta con il dem~nio?" domandò Caterina ancora 
tutta scon,·oh:a: e Goù con infinita dolcezza: "Ero nel tuo cuore, per
ché io non mi allontano mai da coloro che oon si allontanano d:I mc" >. 

Che co:.a possono capire i bambini che sentano una storia 
del genere, raccontata con queste parole? Cadere nelle brac
cia del demonio può costituire, anche per una Santa, una 
fortissima tentazione? O perché? 

In generale, quando si tratta di argomenti che riguardano 
la vita sessuale, i padri paolini sono incerti fra il dire e il 
non dire... e perciò finiscono col dire nel modo più pruri
ginoso. 

Dalla pag. 23 della Guida per la seconda, i bambini di 
otto anni apprendono che una santa diede questa saggia ri
sposta a e un uomo cattivo>: 

e Vuoi ch'io faccia quclla brutta CO>a? Ebhffie sì, a patto però 
cha andiwno in piazza >. e Tu sei matu; d:ssc il tentatore, e se ne 
andò confuso>. 

Cos'era quella e brutta cosa>? Mettersi un dito ne! nas.:i? 
Far la pipì fuor dcll'orina!c? E perché la santa voleva farla 
proprio in piazza? 

La curio~ità dci bambini viene ancor più maliziosamente 
solleticata dalla Guida per la terza. Dopo aver compreso la lus
suria nell'elenco dci setti e vizi capitali>, a pag. 122, essa 

spiega: 

e E' lussurioso non chi veste di lusso, ma chi gode dci brutti pia
ceri dcll'impurilà. Ne parleremo trattando dcl sesto e dcl nono coman
damento>. 

Cosa sono questi piaceri della e impurità? > E come un 
bambino ne può godere? 

l calzoncini di Tonino 

I padri paolini sembrano abbastanza imbarazzati a spie
gare il significato del comandamento: e Non fornicare>. e For
nicare> è una parola che nessuno ha mai sentito pronunciare 
nel linguaggio comune: se i bambini possono pensare che lus
surioso è chi veste di lusso, possono anche, per assonanza, 
credere che fornicare voglia dire e far come le formi.:he >. 

e Il scs!IO com:rnclamenio - si legge a pag. 148 - proibisce ogni 
impurilà, ossia tutto cil> che può far perdere al vostro corpo l'incanto 
della bella virtù >. 

Un moscerino nel latte è una e impurità>? E cosa è la 
e bella virtù >? 

La Guida per la terza (a pag. 148) passa in rassegna le 
diverse e impurit~ >: 

e a) gli atti t•ergo1no1Ì, che non fareste davanti alla mamma e che 
tanto dispiacciano a Gesù, alla Vergine Immacolata, al vostro Angelo 
custode. Azioni brutte fatte da iali o con altri, che stroncano il bel fiore 
della purezza ... >. 

Nel timore, forse, <li non essersi fatta capire, la stessa Guida 
aggiunge questa nota ai catechisti: 
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e Dà suggerimenti prat:Jcl: curare la pulizia personale, vestirsi e 
~pogli.ar~ì con mod5tia (~icl), non toccare e non lasciar9i toccare da 
allri, neppure per scherzo (sic!), delicatezza nel tratto.. come farebbe la 
MadonnG >. 

A pag. 148 porta il ~gucntc esempio: 

e Un giorno Gi.icinta, Francesco e Lucia giocavano ai pegni. Pcr
dcue Giacinta, e Lucia le comandò di b1ciare suo fratello. "Questo poi 
no!" scattò a dlrc Giuinta. E indicando il Crocifisso: "Perché p:utto>to 
non mi comandi di bxiare il Signore?". "Bene, disse Lucia, staccalo 
dal muro e dagli tre baci in ioocchio". "A D:>Stro Signore do quanti 
baci vuoi!". E infatti lo baciò con ule trasporto che Lucia non dimcn
tk:ò più b scena. Come sono delicati i fanciulli che amano davvero il 
Signore». 

Uzzi, uzzi, uzzi ... che puzzo di cristianuzzi! 
Ed a pag. l SI, la stessa Guida porta questo incredibile rac

contino, che a me sembra il colmo dei colmi della ~udiceria 

pretina: 

e Tonino fu puro <Y>mc un angelo. Ma quante mortificazioni e quanta 
delicatezza per conservarsi tale! Una volta il padre si offrl a mettergli 
i calzoncini, perché da solo, piccino com'era, non ci riusciva. E To
nino: "Sl p:1p~. grazie, ma senza toccarmi". E guai se qualcuno entrava 
in camera mentre lo vestiva no. Era capace di tirargli il guanciale. 
Era esagerato? Sl, ma è visiouto come un piccolo santo! >. 

Così non si educano i bambini alla religione: si coltivano 
finocchi. 

La Guida per la terza continua (a pag. 149) l'elenco delle 
e impurità>: 

h) gli 1guardi. e Bisogna 5aper mortificare gli occhi, non 
1·oler vedere rutto. e non ferm:irsi mai a guardare cose brutte ... >. 
(-.Cosa brutta> è un rospo schiacciato dalle ruote di un car
ro. in mezzo alla strada, o una avvenente rag2zza in bikini 
sulla spiaggia?); 

e) i libri e le immagini. e Un giorno che sua cugina voleva 
per forz:i leggergli un racconto, Tonino si turò le orecchie fin
ché sua madre non rientrò in casa e non l'assicurò che la let
tura era buona>. Bravo Tonino; 

e) gli .rpettacol: immorali. e Che cosa vedono i vostri occhi 
al cinema e davanti al televisore? Quanti bei gigli falciati dal 
demonio in quelle sale buie?>. 

Nel 18° capitolo, dedicato tutto quanto al e Sesto e nono 
comandamento >, la Guùla per la quarta ripete l'elenco delle 
e impurità>, con qualche maggior dettaglio - ad esempio, 
dice che e non è proibito vedere: è proibito guardare volon
~ariamcn.te nudità o cose invereconde>; dice che e le immagini 
immorali sono tutte quelle figure (statue, quadri, manifesti, 
cartoline) che suscitano impressioni cattive, e e che i fanciulli 
non devono sofTermar,i a contemplare, ma mortificare i loro 
occhi come faceva San Domenico Savio>; dice che e per spet
tacoli immorali si intendono quei cinema, teatri, televisioni e 
quei divertimenti, come il bal'o, che possono offendere la virtù 
d~Il~ pur~zza e togliere la gioia dal cuore> -; ma non ag
gmnge mente a quanto è già detto nella Guida per la terza. 
Alla domanda: e che ci ordina il sesto comandamento?> ri
sponde (a pag. 140): e ci ordina di •essere santi nel corpo' 

7 Lo stes><> ambis:uo linguag.~io viene adoperato dai padri paolini 
nei libretti di lettura che vengono d;nribuiti, ad es., alle bambine dcl 
collegio M;iry Mount di Roma. Ecco. oomc padre M. Calabresi com
menta una lettera, in cui una tredicenne, gravemente malata, aveva 
' =no al suo direttore spirituale: e Sono proprio l'Agnellino prediletto 
o, Gesù, ma l'Agnellino pronto ad essere sacrificato. Mi abbandono 
tranquillamente fra le braccia di Ge~ù e gli ripeto: "Fa di mc quel che 
vuoi e son oontenm" >. e E Gesù - scrive padre Calabresi - faceva di 
lei quello che voleva. ma la voleva anche più sua ... > (Come fiorì, Ed. 
Paoline, 1960, p.1g. 78). 

2'7 



port:rnJo il ma~simo rispetto alla propria e all'altrui persona, 
come opere Ji Dio e templi dove egli abita con la presenza e 
con la grazia>; eJ alla domanda: e che ci ordina il nono 
comandamento? > risponde (a pag. 142): e ci ordina la per
fetta purezza dell'anima >.8 

Cosa vuol <lire essere e santi nel corpo>? bisogna man
giarsi un e santino>? E cosa significa e portare rispetco alla 
propria e all'altrui persona? > lavarsi bene le orecchie? non 
dar pizzicotti nel ">C<lere al compagno di banco? Che bisogno 
c'era di un nono comandamento se doveva ordinare soltanto 
di serbare la e purezza dell'anima>? non mirano allo stesso 
obbiettivo tutti gli altri comandamenti? 

La Guida per la quinta non ritorna più sullo scabroso ar
gomento. 

Non desiderare la donna d'altri 

Impresa disperata è poi ~piegare a un bambino di dieci 
anni cosa vuol dire: e Non desiderare la donna d'altri>. 

Un mio nipotino, sentendo la mamma invidiare un'amica, 
la quale aveva avuto la fortuna di trovare una buona donna 
di servizio, dopo aver letto il decalogo durante la lezione di cate. 
chismo, era convinto che la mamma violasse il nono coman
damento ... 

Tale comandamento, insegna la Guida per la terza, proi
bisce perfino il pensiero e il desiderio di e cose impure>. Bi
sogna saper e custodire il giglio> ... 

E dagli col e giglio >I Appena toccano il tasto delicato 
dci rapporti sessuali, i padri paolini vanno nel poetico... e 
suo e giglio>. 

e Bianco e profumai<> è il giglio. M.i com'è delicato e fragile! Ba· 
su mettrre le dit.t 'ullc fog!i •line che )Ub'to diventano 5CUrc! La pu
ro.za è come il giglio. E' la più bella virtù, dà tanto profumo in terra 
e in cielo, ma è canto <lclic:u::i > (Guida per la terza, pag. I SO). 

A illustrazione: dcl nono comandamento, la Guida per la 
terza racconta: 

e San Luigi, a n<>ve anni, consacra 50lenncmcntc il giglio della sua 
purezza a Maria e cb quel giorno si considera suo figlio. Cosl tutte le 
anime pure. Qualchr v 1lta la Madonna premia anche sulla terra queste 
anime. Un rai;:a:r.utto fu mandato a chi:imare San Luigi Maria Grignion, 
che ~i trovava in c:imera. Questi lo 'orprcsc mentre parlava oon una 
bianca Signora sospesa in ari1. Scomparsa la visione, il ragazzo disse al 
santo tutta la <ua gfoi:t: "FigHo mio, gli rispose questi, tu sci puro: 
andrai in paradiso!". L'anno stesso il ragazzo morl <Li predestinato :t 
(pag. 151). 

Pace all'anima sual Ma come c'entra questa storia con il 
desiderio della donna altrui? 

La sto ·1a di Santa Maria Goretti viene narrata per due 
volte (nella Guida per la terza, a pag. 154, e in quella per 
la quarta J. pa!,. 143). ed in tutti e due i racconti si legge che 
Alessandro, e con forza diabolica, tenta di deturparle la virtù 
angelica >. Maria e trova la forza di lottare come un Icone 
per la difesa di un tesoro che le è più caro della vita >. 

Che diamine possono capire i bambini che ascoltano que
sto racconto ad illustrazione del nono comandamento? Maria 
Gorc:tti era una e donna d'altri>? Dove teneva il e tesoro>? 
E quel cattivaccio di Alessandro che cosa le voleva fare? 

La Guida per la quinta racconta (a pag. 120) la storia di 
Santa Agnese che rifiutò sdegnosa la proposta di matrimonio 
di Procopio, figlio dcl prefetto di Roma, perché si era con
sacrata a Cristo, e di cui i cori celesti le dicevano che aman
dolo era casta, toccandolo era monda, unendosi a Lui re
stava vergine>. Procopio la denunciò al padre, che la fece 
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condurre e in luogo di peccato, perché fosse sfrondato il 
mo gi3lio > (~icl). 

e Ella 11on tremò: "Ho oon mc l'Angelo dd Signore, il quale cu
stod!SCe gelosamente il mio corpo", disse. E il primo a cader trafitt<> 
dalla spada dcl suo Angelo fu Procopio nesso. C)ndannau al rogo, le 
fiamme rispcuavano il suo corpo verginale, e bruciavano invece coloro 
che la circondavano. Fu allora condannata al taglio della testa :t. 

Se insegnassi i! catechismo, finirei il raccontino con h mo
rale: e Co)1, può perdere la te)ta una ragazza>. 

Ultima conclusione: non mia 

Non credo di aver bisogno di trarre, con parole mie, una 
conclusione generale dai brani citati dalle Guide paoline, in 
questo e r.ei miei due precedenti articoli. Mi basterà ripor· 
tare qui quello che, un secolo e mezzo fa, scrisse sull'argo
mento un autore che mi è particolarmente caro: Sismondc 
de Sismondi; e trent'anni fa Gaetano Salvemini. 

Nella Storia delle repubbliche italiane del medioevo 
(voi. VIII, cap. XIV), si legge: 

e Sarebbe impossibile dire sino a qual punto una falsa educazione 
religiosa è statJ funesta alla morale in Italia. Non c'è aÌtro pop<>lo in 
Europa che dedichi magg:or tempo alle pratidle religiose: non c'è altro 
popolo che meno dell'italiano osservi i doveri e le virtù dcl cristianesimo, 
:ti qua.le sembra tanto devoto. Ogni italiano vi ha appreso non già ad 
obbedire alla pr,:>pria coscienza, ma a destreggiarsi con essa; ognuno si 
lascia andare alle proprie passioni col beneficio delle indulgenze, con 
le riserve ~ntali, col proposito <li far poi penitenza e con la speranza 
di un.i prossima assoluzione. Il grande fervore religioso non dà alcuna 
garanzia dì prob'tà; quanto più un uomo si mostra scrupoloso nelle 
pr:ttiche di devozio~ e ranto p!ù si può, a buon dirittl, diffidare di lui :t. 

E Salvemini - mentre era a Parigi in esilio, nel 1930, 
subito dopo la e Conciliazione> - scriw· a Francesco Luigi 
Ferrari 0 : 

e E' solo dopo e$.crc vis<uto in paesi protestanti che io ho capito 
p:cnamentc quale disastro morale <1a. per il nostro paese, non 11 "cattn
licr<imo" a<1r.11to, che comprende 6666 forme di possibili cattolicesimi, 
fra cui quelli di San FraOCC'!'<:O e di Gasparone, di Savoiurola e di M<>· 
linas, di Santa Caterina e di Alcs<andro VT, ma quella forma di "e<lu
cazi<>ne morale", <'he il clero cattolico italiano dà al popolo italian<>, e 
che i papi voi: I io no sia <,cmpre data al popolo italiano. [ ... ]. Se morirò 
avendo distruuo nd cuore di un solo italiano la fode nella Chiesa catto· 
lica, se avrò edu('ato un "llo italiarn a vedere nella Chiesa cattolica la 
pcrvcrritricc <isrematica della dignità umana, non sarò vissut<> invano :t. 

Queste amare, ma meditate parole, hanno un particolarr 
significato, per chi ri<:orda che, prima dell'avvento dcl fasci
smo al potere, mai Salvemini aveva voluto aderire alle cam
pag-ne anticlericali del partito socialista, perché anche lui le 
considerava e diversivi> boq~hesi, per esimersi dall'affron
tare seriamente i problemi dcl riscatto delle classi lavoratrici 
italiane. 

ERNESTO ROSSI 

~ l..l Guida prr la quarta, nelle istruzioni ai catechisti, (a pag. 110) 
scrive an.:hc e Riconla il diluvio un'verl-3le mandato per distruggere gli 
uomini caduti ncll'impu:ità, e narra l'episodio della distruzione di So· 
doma e Grimorra nc"nnata nel testo•. Non deve essere uoo dc!l<:ri:r.ione 
facile, da fare ai bambini, sulla ba~ dcl Vecchio Testamento ... Nel libret-
10 di Dottrina cristiana per la quarta ( pag. 42) si legge che Dio i™=e
ncrl le e citi.\ impudich(' >, facendo p!ovcrc dal ciclo fuoco e zolfo, 
e trasformando il luogo in cui <orgcvano in un e mare bituminoso, il 
quale, p!l'r l'amarezza delle acque e la desolazione dcl luogo, ricorda 
ancor oni il terribile castigo di Dio: il mar Morto>. 

o Cfr. Gaetano Salvcmini, Clericali e laici, (Parenti, Firenze 1958, 
pagg. 36-37). 
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La conferenza stampa 
del generale De Gaulle 

Il dollaro 
e la "grandeur;i;i 

DI LUIGI GJIERSI 

D
i;. GAULLJ. fa tremare Wall Street >, questo il tito!o 

(( d1 un quotidiano gollista per annunciare il calo della 
bors:i americana in seguito alle dichiarazioni del 

Presidente france~ contro il e Gold exchange standard>. E 
certo il ta\tO per gli americani era assai delicato. Tuttavia, se 
le reazioni emotive del!a borsa di Wall Street provavano che 
questa volta l'America aveva accusato il colpo, la risposta, suf
ficiente e piuttosto infastidita, di Washington do\·eva lasciare 
più d'uno con la bocca amara a Parigi. 

Perché, se voKliamo andare alla sostanza delle cose, il filo 
conduttore delle dichiarazioni dcl Generale portava sempre ad 
una contestazione degli attuali rapporti franco-americani a 
tutti i livelli e ad una loro nuova definizione. Proprio per que
sto però, se non voleva decadere a semplice posizione di di
spetto, doveva suscitare nell'interlocutore rea!e, il governo di 
Wa hington, una qualche forma di interesse concreto, in de
finitiva almeno la propensione a con:;iderarc se non altro l'ipo
tesi di un mutamento <li politica. Ebbene, n'ente autorizza a 
credere che a Washington questa ipotesi sarà presa adesso in 
più seria considerazione di quanto si sia fatto in passato. Pare 
proprio che h realtà della politica mondiale, questa ingiusta 
e meschina realtà che ebbe in tanta parte origine vent'anni 
fa a Yalta, sia più forte dell'ostinata volontà dcl generale Dc 
Gaulle di modificarla. 
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N I.LI.A CONFERI N7.A·STAMPA del 4 febbraio il generale aveva 
gc:tt:ito sul tarn!o tre grosse carte: la riunificazione te

desca, la riforma dcll'O~U con l'inclusione di Pckino e l'at· 
tacco al e Gold exchange standard>. Fra le tre l'asso di bri
sco'a, come si è visto dalle reazioni, era senza dubbio l'ultima. 

Perché De Gaulle l'ha g:ocata? 
Il ritorno all'età <le1i'or'o degli scambi internazionali, che 

h t fatto parlare qualche giornalista fran.:ese di e orizzonte 
1880 >. se può apparire in se stes~o inattuabi1e e anacroni
stico, non tocca tuttavia un problema inesistente. La proposta 
\3 qu:n<li guardata nel suo risvolto critico piuttosto che nel'a 
sua formulazione vo!utam<:nte paradossale. Che l'attuale si
stema <ld e Go1<l exchange standard>. basato rulla parità della 
sterlin:\ e dcl dollaro con l'oro, sia visibilmente zoppo non è 
infatti oggetto di controversia. Ma Dc Gaulle verosimi:mentc 
non mira a rovesciarlo. bensì ad inserirvisi. 

Il ritorno al sistema aureo è per ora impossibile, ma già 
da tempo si sta cercando un sistema per equilibrare la pre
valenza troppo netta anglo-americana. Dal 1%1 esiste un e Cluo 
dci Diel'i >, ciel qua'e fanno parte i maggiori paesi capitalisti, 
costitu;to sotto la pressione francese, col compito appunto di 
studiare le pos,ibili misure corretti\e al e Gold exchange stan
dard>. 

F inora la tesi franceX! in seno ai Dieci era stata quella 
della crea7~one di una nuova unità monetaria di riserva coJ.!et
tÌ\'a che dovrebbe progressivamente sostituire il dollaro e la 
sterli na. Tesi inattaccabile in linea di principio, ma assai pro
blematica quando si passi sul terreno della realizzazione pra
tic:i. Un progetto in questo senso redatto da uno speciale co
mitato di lavoro dovrebbe essere presentato in marzo. 

Dunque. anche questa volta non si tratta di una improv
visazione di:euantesca o di un salto di umore del generale, 
ma di una polit;ca lungam('nte preparata. Sarebbe un errore 
prendere alia lettera la maniera immag:nosa e paradossa1e con 
cui una sifTa•ta politica viene proposta. Questo sorprendente 
linguaqi::io non è che il modo di trasferire la questione dal li
vello ristretto degli esrerti a quello più vasto dell'opinione 
pubblica. E' il segno che Dc Gaulle intende ingaggiare con
tro il privilegio elci clolbro una battaglia di opinione che avrà 
presumibilmente obietttivi più .Jarghi. 

•Perché sul terreno t('cnico-economico, dove in definitiva b 
partita si decid(', il probl('ma della modifica del e Gold ex
chan.r:c standard > è quello che è; è un problema difficile. cioè, 
pieno di complesse implic:iz;oni per tutto l'eoui.Jibrio econo
mico e politico mondiale, e non ~aranno le rodomontate gol
liste a spo,t;irnc i termini di una virgola. Non è imomma un 
problema 'u cui De Gaulle possa forzare ·la mano imoune
mente - e questo gli amer:c:mi l'hanno fatto capire subito. 
b Francia potrà bensì chiedere - come ha fat•o - la con· 
versione in oro dei 150 mi1ioni di dollari delle sue riserve. 
potrà forse - come qualche indiz~o fa ritenere - so;n~ere 
anche la Spagna su questa stessa strada, ma una ri\·olta dci 
cred;tori non potrà mai organizzarla. T due creditori princi
pali. la Repuhh!ica Fedcra1c Tedesca e il Giappone, hanno già 
fatto capire che non sarebbero disposti a marciare e in tutto 
il resto <lei monùo s'è tronco un solo paese enrusiasta del ri
torno al re~imc aureo deJ,!li ~cambi: il Sud-Africa di Wervocrd, 
che gode, come si sa, di fortissime riserve natura!i di oro. 
Tn1o~ma. sul terreno concrc•o non restano :i Dc Gau1le molte 
possibilità di manovra e si può perfino dubitare <"he una sol· 
lecitazionc C05Ì brusca sia !a più adatta a far procedere spe
ditamente la trattativa in seno ai Dicci. 

Abbiamo pert:into tutte le prob:ibilità di non sbagliare se 
proviamo a collocare l'ultim1 mossa gollista nell:i linea con
tinua della politica economica aotiamericana del gencra~e. In 
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(da L'Expren) 

fondo la preoccupazione è sempre la stessa: il predominio 
politico attraverso l'infiltrazione economica degli Stati Uniti 
sulla Francia e sull'Europa. L'opposizione al e Kenncdy 
rounJ >, l'ostilità a.Jl'ingrc)so del capitale americano in Fran
cia e ora il colpo contro il dollaro sono tre aspetti della stessa 
lotta ostinata. Infatti attraverso il e Gold exchange standard>, 
con l'artificiosa superiorità dcl dollaro, si viene già effettuando 
senza troppo clamore quel·la massiccia infiltrazione del capi· 
tale amer!cano in Europa che il e Kennedy round > a_vrebbe 
ulteriormente agevolato abbassando le barriere doganali. Si 
capi,ce che Dc Gaulle lo combatta. 

Intanto negli ultimi mesi una delle più grosse industrie 
francesi, la SIMCA, è passata in mani americane e nello 
stesso tempo la Generai Electric ha acquistato tutte le e ma· 
chines bull > esistenti in Francia, indispensabili per la produ· 
zione missilistica. Ecco due colpi che valgono mo'.to di più 
di tante conferenze-stampa. Ma forse è proprio in questa di
rezione che il generale intende colpire: l'attacco al dollaro po
trebbe essere la giustificazione demagogica di un'energica chiu· 
sura delle frontiere francesi al capitale americano, che, a quanto 
s: dice, si andrebbe preparando a Parigi. 

M ... .\NCllE cosl spinta a!le sue estreme conseguenze Ja 
contestazione gollista dell'egemonia americana ha po

che probabilità di diventare efficace, di trapassare da una po
litica di punzecchiature e di dispetti ad una di alternativa. 

Intanto l'interdipendenza economica è un fatto ormai di 
portata mondiale che nasce dalle dimensioni stesse dell'indu
stria moderna. Ed è logico che in questo fenomeno abbia una 
così grande parte ,J'economia americana che è di dimensioni 
continenta1i. Appare piuttosto ingenua l'idea che la Francia 
possa liberarsene con una brusca impennata. 
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E anche sul terreno piu propriamente politico l'apparente 
real:smo di certe po~izioni francesi risulta inficiato dalle vel
leità di una sistematica contrapposizione alla politica di Wash
in~ton per la quale mancano !e basi. De Gaul!e ha saputo co
gliere con indubbio senso politico tutte le incrinature e le 
falle - che wno molte - della politica americana, e in cia
scuna ha in~rito la propria iniziativa. Dal ricoooscimento della 
Cina alla proposta di neutralizzazione del Viet Nam, dalla 
dura po!em:ca nella NATO spinta fino al rifiuto della Forza 
Multi.Jatcra'e alla politica ver<o il Terzo Mondo, non c'è, si 
può d ire, aspetto importante della presenza americana nd 
mondo in cui l'occhio del vecchio statista non abbia colto il 
punto debole; e in tutti i punti ha fatto rimarcare questa de
bo'czza, arrivando anche, col viaggio in Sud America, alla 
porta di casa dcl suo sordo interlocutore per gridargli il fal
limento della sua politica. 

Ma una così forte tensione. spiegata in tutto 1'.1rco della 
politica mondiale, si giustifica in quanto sappia produrre un 
risultato positivo, un rafforzamento effettivo dell'influenza fran. 
ccse, un contenimento delle altre influenze che si vogliono bi
lanciare. Ora alla politica di De Gaulle, spregiudicata e rea
lista ne'l'impostazionc polem:ca, è mancato proprio questo 
momen:o co~truttivo. La diplomazia francese è stata in continuo 
movimento, ha lanciato ponti verso il Sud America e !'Africa, 
verso Pckino e ver~o Bonn, e ogni volta ha offerto un im
pe~no che non era in grado di mantenere. Non negheremo 
che in quasi tutte queste avances vi fosse un'idea po!iùa di 
grande respiro, che quelle suggestioni spesso muovevano da 
un'interpretazione realistica della situazione. Ma dietro quelle 
iniziative non c'era una forza politica capace di condurle in 
porto. Dov'era la forza economica che avrebbe dovuto dare 
appoggio e concretezza alla grande offerta di una terza via 
tra il castrismo e il neocolonialismo americano per l'America 
Latina? E con quale potenza militare si pensava di garan
tire il trattato franco-tedesco, tanto da poterlo presentare al· 
!'alle.Ho di Bonn come un'alternativa alla protezione americana? 

E' vero che il generale De Gaulle in tutte queste occa-;ioni 
finiva per evocare un fantasma: l'Europa. Ma non s'accorgeva 
che fra i tanti ostacoli obiettivi all'unità del vecchio continente 
c'era, con peso non trascurabile, proprio lui, De Gau!·!e, col 
suo nazionalismo arcaico, con le sue ambizioni di egemonia 
che mscitavano istintive diffidenze, col suo regime autori
tario che gli metteva contro tutta l'opinione pubblica democra· 
tica. Certo, questo fantasma tante volte evocato potrebbe un 

giorno incarnarsi ed offrire una base per una vera politica 
mondia'e, ma oggi resta poco più di un'ipotesi. E non si 
fonda su un'ipotesi che in ogni caso appartiene al futuro la 
contrattazione di impegni per il presente, che restano sco
perti di qualsiasi garanzia. Così si passono tracciare suggestivi 
ed anche acuti disegni di sistemazione mondiale, come ha 
fatto il Presidente francese ndla sua conferenza-stampa del 4 
febbraio a propo~ito del direttocio de;!'O~U con la parteci
pazione cinese o della <-0luzione e europea > del prob!ema te
desco, ma non si fa una palitica. 

In realtà, tan:o a~itarsi della diplomazia del Quay d'Orsai 
ha finito per isolare la Francia assai più che non appaia dal 
clamore delle continue turbino:.e iniziative. Iso1ata e guardata 
con diffidenza tra 1 Sci della CEE, riesce ad imporre col 
ricatto i suoi punti d1 vista sulla politica econom'.ca, <he sono 
poi que

0

li del Trattato, in sé non certo gollista; ma deve in 
compemo rinunciare al suo progetto d'unione po!itica, che 
dovrebbe invece costituire la sua principale ambizione, il su p· 
porto indispensabile della sua politica mondiale. Non si può 
dire che siano sostanzialmente diversi i rapporti diretti con 
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la Germania, di cui l'imprc\'cd1bilit?t dci cambiamenti di fronte 
della diplomazia gol'ista ha finito col suscitare un'ansiosa dif
fidenza, che co>tituisce ormai il contenuto rea!e degli e: spe
ciali rapporti> tra i due paesi. Inutile parlare di quanto resta 
della solidarietà politico-militare con gli anglo-americani, che 
sta in piedi per Ja forza delle co~ in una situazione mon
diale che tende a comprimere le divisioni. In un elenco che 
vuol essere obiettivo ci tocca rilevare che nell'Europa di cui 
tanto ama parlare il generale ha un solo amico: Franco. Un 
amico dal quale anche De Gaulle ha poco da gloriarsi e 
ancor meno da fidani. 

Difficilmente su questa strada fa Fran.:ia riuscirà a ritro
vare quel ruolo mondiale cui sembra ambire con tanta pas
sione. Inseguendo il suo sogno di grandezza, la Francia ha 
finito per staccarsi da quella realtà politica mondiale che voleva 
dominare. Ribellandosi a quella che sempre gli è parsa una 
ingiustizia della sorte, l'egemonia rus'-0-americana, De Gaulle 
ha ostinatamente ignorato le esigenze storiche di cui qu esta era 
frutto ed ha cercato per vent'anni, da Yalta a oggi, la sua 
disperata rivincita. E' riuscito così a distruggere mo!te cose, 
a ferire mortalmente la democrazia francese, e in compenso ha 
saputo co>truire su un simulacro di po:enza, la sua <Force de 
frappe>, una politica mondiale che è soltanto una rete affan
nosa di vani intrighi, <li immaginose prospettive dove la forza 

DISEGNATA 
PER IL FUTURO? 
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della fantasia eccede di gran lunga le capacità realizzatrici. 
Singo~arc e patetica questa figura per molti versi così fontana 
dalla storia in cui agi'>Ce. Fa venire alla mente un giudizio 
del conte di Cavour sul vecchio Gioberti: e est toujours un 
grand cnfant dc génic. Ce c;erait un grand homme s'il avait 
le -;cns C'ommun >. 

< L'enfant dc génie > è tuttavia un uomo assai pericolo,o. 
Se è \'Cro che non riesce a dar forma al suo sogno di gran
dezza, non è: meno vero che agisce come un potente fattore di 
corruzione dcl'a vita democratica, che risveglia i mal sopiti 
sogni autoritari di tutte le destre europee, che accende col suo 
cscmp:o !e tentazioni di politiche avventuro:;e in un mondo 
che ha trovato la sua condizione di esistenza in un difficile 
equilibrio sull'orlo dell'abisso. 

Non lasciamoci illudere dalle seducenti pro>pettivc che qual. 
che volta sa offrirci. Anche se ne rispettiamo la nobiltà, dob
biamo ricordare che egli resta un nemico. E che dobbiamo 
temerlo anche quando ci porta dci doni. Anche quando si op
pone come noi al!a e Multilaterale>, o quando riconosce la 
Cina comunista. Nella sostanza di quell'opposizione o di quel 
riconoscimento c'è, rispetto alle nostre analoghe posiz:oni, una 
differenza incolmabik: la d·ffcrenza che passa tra il naziona-
Jismo autoritario e la democrazia. 

LUIGI GBERSI 

Sì. ma ha conquistato il pubblico di oggi 
t.:a Giulia TI è spaziosa (permette 6 posti) e 
luminQsisslma; una vettura da gran. turismo 
pratica anche in città Tecnicamente. ha di
mostrato di possedere una resistenza aerodi-
namica fra le più basse mai constatate: per 
merito specialmente della ormai celebre • co
da mozza"· La sua -linea contribuisce a fare 
della Giulia TI la berlina 1600 più potente del 
mondo; cioè la più sicura, perchè si svincola 
più rapidamente dal traffico. effettua sorpassi 
senza esitazione, prende le curve con mag
gior disinvoltura. La Giulia TI con 106 cavalli 
supera I 165 km/h. Soprattutto ha una formi
dabile capacità di ripresa. che la porta a 
150 km/h, da ferma, In 39" A 1.30 km/h, il 
motore adopera meno della metà della sua 
potenza. Questo significa doppia durata e 
minor consumo di carburante rispetto a Qual
siasi vettura che per tenere la stessa veloci
tà adoperi tutta la propria potenza 

I fre.nl a disco sono dimensionati per una ve
locità superiore a quella massima della vet
tura e hànno efficienza completa ahche dopò 
l'uso più intenso, perchè l'impianto idraulico 
è termicameilt& Isolato. Il cambio a 5 marce 
sincronizzate, a cloche o al volante, realizza 
il massimo adattamento alle necessità dell~ 
strada. 
Giulia TI: una vettura potente, attenta al co
sti d'esercizio; una vettura di gran prestigio 
che affronta· confortevolmer:ite i viaggi più 
lungh~. 

S1 



I laburisti al bivio 
DI PAOLO FORNARI 

M LGllAOO il successo riportato da 
Wilson nel d1bauito e nel voto 

,u .. a mozione <li censura prcscncata dai 
con,crvatori non \'i è. in Inghilterra, os
servatore politico scrio che ritenga supe
rata dal governo l:iburis:a la fase critica. 

In rea:tà il risultato delle supp!ctivc che 
ha liquidato Gorclon Walkcr e ha ulte
riormente ridotto l'esiguo margine di 
sicurezza parlamentare del governo labu
ris::i, ha denunciato l'esistenza di una 
situazione più profonda, <li una crisi di 
popolarità, <li una reazione negativa del
l'elettorato britannico che sarebbe da su
perficiali trascurare o superare con l'os
servazione che, comunque, il Labor de
tiene ancora una maggioranza e che 
questa può ampliare, volta per volta, me
diante opporruni contatti ed accordi con 
i liberali. 

Il sintomo che una erbi <li orientamen
to stesse percorrendo l'c!et:ora~o inglese 
e che, di comeguenza, i tre mesi di g~ 
verno laburista corressero il rischio di 
trasformarsi nei e cento giorni > del socia
lismo britannico si ebbe, com'è no'.o, al
l'indomani delle suppletive. Patrick Gor
don Walker non aveva super:ito lo scoglio 
delle elezioni generali e, secondo la legge 
inglese, non poteva, non essendo depu
tato, \'areare la porta dci Comuni e par
tecipare alle discussioni parlamentari. Uti
lizzando una regola frequente, il Primo 
ministro Wilson aveva fatto elevare al 
rango <li Pari Reginald Sorcnsen, eletto 
da trent'anni nel sicurissimo collegio di 
Leyton. Questo collegio veniva così la
sciato, come eredità cena, al ministro 
degli esteri: in ottobre, infatti, Sorensen 
a\'eva riportato la vittoria con oltre ot
tomila voti di scarto ~ul suo avversario 
diretto. 

Questo margine così ampio si è invece 
polverizzato e, inopinatamente, Gordon 
Wa!ker, una delle personalità più in vista 
del Labor, ha perduto il collegio sia pure 
per il minimo scarto di 205 vo!i, battuto 
da Ronald Buxton, uno sconosciuto con
sen·atore. 

Una doccia fredda e, purtrop;>o, nep
pure un caso isolato poiché anche un altro 
concorrente laburista :il!e e supp!ctive >, 
Fr:ink Powles, veniva eletto in un altro 
co!lc-gio sicuro, quello di Nunneaton ma 
con una maggioranza di soli 5.000 voti 
contro i 12.000 riportati, nd mese di ot
tobre, <lai suo predecessore Norman Cou
sin, poi passato alla Camera dei Lords. 
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Le conseguenze di questi ep'sodi inve
stono innanzi tutto il già esiguo margine 
di sicurezza parlamentare <lei governo, 
riducendolo <la quattro a tre voti ma, so
prattutto, impongono un riesame <lella 
po!itica laburista, un anricipato bilancio 
per ricavarne orientamenti per il fu iuro. 
In definitiva Gordon Walker è stato bat
tuto in una circoscrizione operaia e se, a 
ottobre, dovesse scontare la furibonda 
campagna razzista in un collegio in cui 
sono numerosi gli immigrati di colore, a 
Leyton ha dovuto subire uno scacco 
proprio in virtù dell'atteggiamento pou
jadista di un elettorato che aveva sempre 
votato contro i conservatori. E la setti
mana precedente le suppletive non vi era 
stata forse una gran<le manifestazione, a 
Hyde Park, di diecimila operai dipen
denti da fabbriche arconautiche, scesi in 
agitazione per protestare contro il proget
to, attribuito al governo, di voler abban
donare la fabbricazione del bombar<liere 
TSR-2. E non recavano, quei manifestan
ti, sui loro carrelli scritte come: e Vi 
abbiamo messo in sella, non fateci rima
nere a piedi >? 

Un riesame da parte del Labor è dun
que estremamente urgente nel momenco 
in cui sembra sfuggirgli il controllo di 
certo elettorato operaio anche se non sono 
del tutto inesatte le osservazioni di quan
ti dicono che il caso di Lcyton è abba
stanza particolare e che l'assoluta incon
sistenza dell'alternativa conservatrice po
trebbe consentire ai laburisti una nuova 
vittoria nel caso di elezioni generali anti
cipate. Ciò che Wilson e la sua staff 
devono accertare non è infatti !a pura 
contingenza degli episodi sofferti in questi 
primi cento giorni di governo, l'occasio
nalità o la e senorialirà > delle ragioni che 
hanno provocato il rovescio <li Gordon 
\Valker e il e demi-echec > <li Nunnea
ton; ma, al contrario, la linea lungo la 
quale il laburismo deve cercare di muo
versi per <:onservare la leadership del pae
se. E un'analisi di questo tipo deve liqui
<lare due pericolose illusioni: la prima è 
che il Labor possa starsene tranquillo, 
come niente fosse accaduto, mediante una 
pura e semplice mobilitazione di tutte le 
energie <lei partito, un irrigidimento del
la disciplina parlamentare che costringa 
tutti i deputati ad essere sempre pre
senti, in un clima di allarme continuo e 
di continua emergenza. Come osserva 
giustamente l'Economùt del 30 gennaio, 

da New Statesman 

non è della lotta politica inglese una 
simile novità, a base di disciplina inter
na e di mobilitazione costante, di atmo
sfera d'emergenza e di continuo logora
mento dci nervi: lealismo costituzionale 
e realismo politico, due clementi impor
tanti della tradizione parlamentare ingle
se, vi si oppongono in ugual misura. 

L':iltra illusione pericolosa è che Wilson 
possa tranquillamente guid are il suo ga
binetto con la maggioranza garantitagli, 
caso per caso, dai voti liberali. La 
Camera dei Comuni non conosce fe
nomeni di <franchi tiratori> o d i e ca
ni sciolti> e sarebbe assurdo pensare ad 
una copertura di comodo fornita al go
verno, per tutta la legislatura, dalla pat
tuglia liberale. Questa non solo ha già 
votato contro determinati provvcJimenti 
governativi, ma ha l'interesse ad uscire 
dalla situazione in cui si trova solo me
<liante un accordo organico che la :allochi 
nella maggioranza di governo oppure la 
riporti di nuovo nelle file dell'opposizione. 

Da un punto di vista puramente par
lamentare il primo obiectivo che Wilson 
sembra avere dinnanzi è, dunque, quello 
di vagliare le possibilità di un'alleanza 
tra laburisti e liberali. E' u na possibilità 
concre~a e, come si è detto, imposta ai 
liberali da necessità altrettanto concrete. 
Per la prima volta nel dopoguerra il par
tito liberale ha la possibilità di influen
zare gli indirizzi generali della politica 
nazionale. Può farlo con la taui::a del 
e giudicare caso per caso> e del e votare 
caso per caso>? Evidentemente no. Quin
di è chiara la sua aspirazione ad accor-
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darsi con i laburisti. Tecnicamente la cosa 
sarebbe possibile anche senza un formale 
ingresso dei liberali nel gabinetto, ma con 
un e party·agreement > che lasciasse i li
berali liberi <li astenersi su certe parti 
dcl programma laburhta non interamen
te condi\·ise e i laburh:i forti comunque, 
da:o il regolamento della Camera dei 
Comuni, di una maggioranza di 12 voti. 
Il problema non è comunque tecnico ma 
politico e le richieste <lei liberali concer
nono sopratcutto un maggiore impegno 
dcl governo negli affari europei o!:re che 
un'attenuaz:one delle misure nazionaliz
zatrici in politica economica. Sono ri
chieste che definiscono e condtz!Onano 
quella revisione che il laborismo sembra 
costretto a fare dal declino delle ~ue for
tune politiche. 

Naturalmente Wilson può sempre pun
tare su un energico rilancio dell'attività 
di governo nella forma di qualche parti
colare iniziativa internazionale che rialzi 
il ruolo e quindi il prestigio britannico 
nel mondo. Finora, per la verità. egli si 
è :enuto abbastanza su questa linea: la 
proposta della Atlantic Nuclear Force 
con:iene, in sostanza, tutte le caratteristi
che di una misura e multi nazionale> 
destinata cioè a salvare, in qualche mo
do, il ruolo nazionale britannico nel qua
dro di un'al!eanza ad egemonia anglo
sassone. L'intervento nella crisi indone
siana è stato condotto con un rigore ed 
una pronrezza che invano, per .inni, gli 
inglesi si erano attesi dal governo con
servatore in situazioni analoghe. Nd con
tempo l'offerta dei buoni uffici per la crisi 
vict-namita, il rilancio delle trattative 
bilaterali, ma concordate con Washington, 
l'invito ai dirigenti sovietici sembrano 
confermare l'intenzione di far svolgere 
all'Inghilterra un attivo ruolo di e bril
lante se.:on<lo > dell'alleanza occidentale 
che dovrebbe cattivare a Wilson la sim
patia anche dei ceti più illuminatamente 
conservatori. 

Ma è chiaro che, in politica interna 
o in politica estera, la forza delle cose 
sta portando il laburismo inglese ad oc
cupare una posizione più centrale che 
estrema nella lotta politica britannica. 
Questa sta attraversando una fase ben di
versa dalla fase del 1945 e il L:ibor è 
lontano dal tipo di leadership che esercitò 
allora. Ad un'osservazione superficiale 
può sembrare che si tratti di una crisi 
passeggera. E certo il governo Wilson 
può, con l'energia e l'abilità di cui il suo 
premier non è sprovveduto, durare e, ti
rando i remi in barca, superare la crisi 
economica, fare buone cose in politica 
<!Stera, riguadagnare posizioni interne che 
sembrano compromesse e, in definitiva, ri
conquistare al partito quello spazio che 
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sembra oggi compromesso se non pcr
du:o. Ma tutto ciò potrà avvenire nel 
quadro di quale strategia? In .:he dire· 
zione di movimento? Spostandosi verso 
il centro, accettando la mediazione libe
ra!e oppure accentuando il tradizionale 
programma d'azione riformatrice? 

Questo è il problema che Wilson e 
il suo stato maggiore hanno dinanzi e 
che, certo, saranno portati a risolvere an· 
che in base al risultaco di alcune sca
denze, come la siru:izione economica o 
le prossime e suppletive>. Tuttavia essi 
hanno dinnanzi un dato abbastanza pre
ciso e ricavabile dalla esperienza di que
sti e cento giorni>: la società inglese, 
malgrado la tradizione o la maturità del 
suo background sociale e politico, non 
pone oggi nella condizione di accogliere 
un indirizzo energicamente socialista. E 
il Labor non sembra in grado di perse· 

Crisi al Viet Nam 

B RUTI'E PROSPETTIVE per il 1965 apro
no queste tristi complicazioni de! 

Viet Nam. Solo la rosea innocenza dei 
commentacori ufficiali poteva e può spera· 
re che Mosca, dopo Pechino, prenda auo, 
sia pur brontolando, delle pacifiche assi
curazioni americane di non volere por
tare guerra al Viet Nam del Nord, riser
vandosi solo di pestarlo di santa ragione, 
senza raccogliere il valore provocatorio 
dei bombardamenti che salutarono pro 
prio l'arrivo di Kossighin ad Hanoi. 

Speriamo non ne venga fuori una se· 
conda guerra di Corea, e si arrivi come 
per Cuba ad evitare il peggio. Una delle 
circostanze negative del momento è la 
crisi dell'ONU e la inefficienza della sua 
azione mediatrice. Speriamo s'interponga 
efficacemente quella britannica e quella 
di tutto il mondo nuovo. La NATO do
vrebbe occuparsi del Nord Atlantico e 
non del Pacifico, ma si schiererà dietro 
g!i Stati Uniti. L'Italia potrebbe almeno 
suggerire qualcosa di sensato. 

Si era coltivata una certa ~peranza che 
la missione del geo. Maxwel Taylor do
vesse preparare quella che si chiama e una 
soluzione negoziata>. Ma chi ha sperato 
troppo facilmente in una effettiva e ope· 
rante propensione americana ad una smo
bilitazione nel Viet Nam non tiene conto 
della grande strategia americana, minu· 
ziosamente elaborata ai tempi di Foster 
Dulles e della guerra fredda per sbarrare 
in rutti i continenti la strada all'avanzata 
comunista, prima di tutco con una po
derosa cortina militare. Per questo do
vranno maturare molte nespole prima che 

guirc questa prospettiva armonizzandola 
con quella, distensiva cerro, ma rigorosa
men,e filo-0ecidentale in politica estera. 

S a dunque profilandosi, come sug
ger \'a L'Economist, il tempo del e radi
calismo>, il tempo, cioè, di un Partito 
liberale finalmente influente sul governo 
in quanto interprete di ciò che realmente 
sta crescendo al fondo della soc:età? E' 
dunque il e tempo> di un dibaniro tra 
laburisti e liberali che prepari forse la 
piat:aforma di un nuovo schieramento? 
E l'occasione di questo nuovo dibattito 
saranno forse le elezioni generali se il 
Labor non riuscirà, malgrado ogni suo 
sforzo, a evitarle? Sono gli interrogativi 
pregnanti, dietro la cronaca, della vita 
politica inglese. Occorrerà tenerli sempre 
presemi, per poter, in futuro, :ominuare 
a interpretarne gli sviluppi. 

P AOLO F ORNARJ 

gli Stati Uniti mollino Formosa, e il 
controllo politico e militare della Corea 
meridionale e dell'Indocina meridionale 
sono sempre rimasti due capisaldi della 
strategia del Pacifico. 

:-.:on occorre ricordare come l'industria 
degli armamenti sia una atti\•ità base del
la economia americana, quale sia la em
prise della casta militare, e quale la nor
male acceuazione dei politici delle esi
genze militari. Kennedy qualche volta 
non si rimetteva alle decisioni dei mili
tari. Johnson si rimette. 

E sottoscrive la decisione del Comando 
di far scattare il piano n. 3, che è quello 
del pestaggio rinforzato. Ha misurato egli 
il pericolo di introdurre apenamenre co
me parte in conflitto l'esercito americano? 
Sa dove porta la politica atroce della 
rappresaglia? Sa che nessun esercito è 
in grado di soffocare una guerriglia na
zionale in un paese nemico? L'Americ3 
ufficiale è purtroppo tarda a capire que 
ste cose. 

Un sistema di guerra fredda .-ive sin. 
quando vivono le condizioni della guer
ra fredda. Provoca complicazioni e guai 
se pre:ende di conciliare il sistema mili
rare delle rappresaglie crescenti con una 
asserita politica di distensione. Ai militari 
non si ch:ede immaginazione cd elasti
cità; ai governi, sì. 

E' probabile che la guerriglia abbia scel
to il momento più provocatorio. Se Wash
ington si lascia prendere nella stessa spi
rale, si perdono quelle speranze di inizio 
di chiarimento e di inizio di ricerca di 
intesa che il preannuncio delle visite so
vietiche in America aveva fatto nascere. 
Unico non perdente sarà, al solito, Mao 
Tse-tung. 



La crisi dell'economia sovietica 

La rivolta del consumatore 
DI PAOLO CALZINI 

L' ECO!':OMlA sovietica è entrata in una 
fase di transizione caratterizzata da 

notevoli difficoltà; ormai non sono solo 
gli studiosi occidentali a sottolinearlo ma 
gli stessi sovietici. Anche se i ritmi di 
sviluppo globale continuano ad essere ri
levanti la situazione appare insoddisfa
cente. Tutto il sistema economico presen
ta una ser.ie di clementi negativi: decele 
ramento dei tassi di incremento indu
striale; (dal 10% nel 1960 all'8,5% nel
l'ultimo anno); crescenti sprechi nella ge
stione produttiva e distributiva; squili
brio fra i diversi settori dell'industria e 
dell'agricoltura; tensione fra la domanda 
e l'offerta di alcuni prodotti. 

Anche i fautori più convinti di una 
gestione collettiva {centralizzata) ricono
scono l'impossibilid di continuar: con i 
vecchi metodi di pianificazione. Il prin
cipio valido durante i primi piani quin
quennali, quando valeva la regola di rea
lizzare a qualunque costo, akuni grossi 
obiettivi non vale più. Il peso della ge
stione centralizzata in una economia di
venuta tanto più articolata e complessa 
soffoca gli organismi preposti alla piani 
ficazione; non è più possibile, nota la 
Pravda, procedere con un piano detta
gliato che segua fino in fondo gli svilup
pi della produzione e <lella distribuzione; 
tutto si risolve in una sovrapposizione di 
piani particolari, in un ripetersi di co
mandi e indicazioni spesso contradditto
rie; i responsabili non riescono a tener 
dietro allo sviluppo dcli' economia, in 
quanto non dispongono più degli stru
menti necessari per operare in modo ra
zionale. La conseguenza è uno spreco 
enorme di energie e roorse, col risultato 
di rallentare l'efficienza della macchina 
economica nel suo :insieme. 

A questa atrofia dell'apparato produt
tivo si aggiunge nel settore ddlc indu
strie di consumo ~n altro grosso osta
co!o nella fase delle vendite. Una produ
z!one di beni affidata a criteri di dire
zione così approssimativi poteva andar 
bene nel passato, in un periodo caratte
rizzato dalla generale carenza di merci. 
Operando su una domanda popolare mol
to tesa e servendosi quando necessario 
di una drastica manipolazione dei prez. 
zi, era <li fatto possibile venden: qua
lunque cosa; vale a <lire anche prodotti 
inferiori sul piano della qualità, dc:!!a for-

ma e dello stile. Oggi invece la situazio
ne è radicalmente mutata, come provano 
le enormi quantità di merci rimaste in
vendute nei magazizni sovietici (per il 
valore di l miliardo e mezzo di dollari). 
Con il notevole miglioramento del teno
re di vita i sovietici hanno infatti raffinato 
le loro esigenze, e quindi i propri con
sumi di beni. Disponendo di maggiori 
entrate (i depositi di risparmio sono 
aumentati dcl 60% fra il 1958 e il 1963) 
essi possono riservare le loro decis:oni in 
attesa di prodotti migliori. Mentre nel 
frattempo per soddisfare i piani stabiliti 
dall'alto, secondo criteri quantitativi, le 
fabbriche producono merci invendibili 
destinate ad ammassarsi nei depositi di 
stato. 
L'ins~me di queste difficoltà determina 

una situazione che sul piano sociale non 
meno che su quello economico, richiede 
un deciso intervento del regime. E' chia
ro infatti che nell'attuale clima èi lihe
ra!izzazione non è più possibile ignorare 
le esigenze della popolazione. La spinta 
delle masse verso più alti consumi, appog
giara dalle presisoni <li studiosi e :Erigenti 
tecnocratici favorevoli ad una gestione più 
razionale condiziona in modo diretto le 
decisioni del governo. 

Lo provano, oltre all'intensificarsi de
gli interventi in proposito sulla stampa 
sovietica, la determinazione con b quale 
i dirigenti del Cremlino hanno affrontato 
i! problema. Il tandem Breznev-Kossighin 
non ha perso tempo in questi mesi per 
ri!anciarc la politica di consumi iniziata 
da Krusciov. Là dove il dcpo.>to leader 
preferiva affidarsi alla sua personale ini
ziativa, gli attuali responsabili 3embrano 
volersi servire dcl contributo degli esper
ti. Il termine e scientificità > che ricorre 
oggi con tanta frequenza ncll' U.R.S.S. 
vuol proprio indicare questa neccssirà: ba
sarsi su indicazioni elaborate scientifica
mente per decidere i modi e i tempi di 
realizzazione delle riforme nece~saric. Per 
questo non passa giorno senza che i gior
nali riportino proposte di studiosi sovie
tici. Per questo anche gli esponenti po
litici di primo piano si sforzano di assi
curare l'opinione pubblica che la politica 
iniziata è destinata a durare. Una volta 
assicuratisi il mantenimento dcl potere 
politico decisionale, i dirigenti n:~ponsa

bili sembrano decisi a servirsi in modo 

:.istematico dell'opinione degli esperti, in 

quanto condizione essenziale di una gc
:.tione razionale dell'economia. (Un fat
to sintomatico è che tale riconoscimento 
tende oggi a comprerniere oltre agli sc:cn
ziati e agli economisti, gli stessi sodolo
ghi cd esperti sociali, un tempo ritenuti 
una categoria di studiosi molto so~pctta.) 

Per realizzare uno sviluppo dell'econo
mia che soddisfi !e nuove cs'.genze il re
gime si è mosso secondo diverse lince di 
azione. Si tratta di iniziative tutte la cui 
vali<lità dovrà essere confermata nella 
pratica, secondo un indirizzo empirico 
che lascia aperte ampie possibilità di ag
giustamenti e correzioni. Anche se non si 
può parlare di decisioni rivoluzionarie al
cuni provvedimenti promettono di andare 
lontano nel rinnovamento delle 3trutture 
economico-sociali sovietiche. Al centro del
l'attenzione sono stati posti, com'è noto, 
due temi fondamentali: quello dell'ap
plicazione di strUmenti matematici alla 
pianificazione e quello dell'introduzione 
del principio dcl profitto nella gestione 
economica. Per quanto riguarda il pri
mo punto si tratta di generalizzare l'uso 
dei calcolatori negli organismi statali di 
pianificazione. Sostenitori di quesra esi
genza sono alcuni accademici come Ncm
cinov e Fedorenko, i quali pure sono fa
vorevoli ad una devoluzione di poteri alle 
imprese. (Altri esponenti della scuola ma
tematica rappresentano invece una cor
rente conservatrice che ritiene possibile 
una rigida gestione centralizzata dell'eco
nomia, servendosi dci calcolatori). Fcdo
renko in particolare si è fatto di recente 
interprete sulla Pravda della necessità di 
creare un sistema nazionale d i calcolatori 
per la pianificazione. Solo in questo mo
do, si sostiene, sarà possibile formare un 
apparato di direzione efficiente, rendendo 
disponibile una serie di energie oggi spre
cate in inutili attività bu rocratiche. Si 
tratta di una vera e propria rivoluzione 
<lei metodi di raccolta e di elaborazione 
dei dati, che dovrebbe permettere di svi
luppare un sistema moderno di pianifi
cazione. Pianificazione centralizzata s'in
tende, ma razionalizzata nei suoi stru
menti operativi, e con un ampio margine 
di autonomia a livello di impresa. 

Per quanto riguarda l'introduzione dcl 
principio dcl profitto, i sovietici si rifan
no al famoso progetto Libcrman, avan
zato già nel corso dcl 1962. Come è 
noto, secondo le sue tesi, il profitto, cal
colato come percentuale sul capitale im
piegato, deve servire da e indicatore > del
l'cfficenza <ldl'impresa, sostituendosi al 
metro quantitativo della produzione. La 
gestione non verrà più giudicata in base 
alla quantità di merci prodotte ma cal
colando invece i beni effettivamente ven-
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du:i. Solo 'e: l'improa :l\rà ,·cn<luto le 
\Uc merci e quindi ottenuto un lin:llo <li 
prolì::o ,odJi,facenct•, 'ccondo (1uanto 
,;abilito in precedenza. il piano po:rà dir>i 
\!Jchfofat:o. I nolrrc. \tmpre in ba'c al li
,·e!!o <lei profini, \'crrà fi"ato l'ammon
tare dei bendici particolari dNin:iti ai <li
ri~enti e a.'!li operai <lelrimpre,J. Il pro
ficto, :: .-o,l allo 'tcs'o tempo un metro 
per ~iu<licarc della raz1onali·à <lell,1 ~e
stione e un elemento che opera da in
cc:nti\'O della produzione. 

~ci limiti ,tabiliti dal piano 1 Jirigenti 
d'azienda hanno poi la p<>s>ibilirà di fis
sare, <l'accordo con i ma~azzmi di ven
dita, le tiuantità, i tipi c~I i prez:ti delle 
merci. Vale a dire è lasciato loro un certo 
margine di d1':rczionalittl nello \tabilire 
l'cffena <lei beni che meglio ri,,pondono 
alla domanda dci consumatori. Non si 
tratta quindi ancora di aderire in modo 
p::rfeuo alla domanda, ma ,olo di un 
primo adc)!uamento. Proprio per fa \'O

ri re questa crnluzionc 'ono \ta:e !anciate 
de:!e propo'" affinché si compiano ~rudi 
approfon:liti sulla 'trut:ura <lei comumi 
popolari. Con>umi che una \'Ol:a ,·eni
Yano \'aiutati in modo molto appro.,.,ima
tirn ba>an<lo,i sugli 'tock ùi merci rima
ste invendute, ma che oggi !e autorità 
in:endono sondare in modo moJcrno per 
po:er tra,mettere tali indicazioni ai cen
tri di produzione. 

Queilo che è certo comunque è che la 
propo,,ta Liberman è \tata o:-mai accolia 
ufficialmente e il dibattito riguarda più 
che altro propo,te aggiuntiYc cd integra
tive. La decisione prc'a a metà ~ennaio 
dalle autorità di cm:ndcrc il sis:tma fi
n'ora limitato a fabbriche pilota, ;id oltr:: 
400 complessi te\Sili e Jell'iri.lu,tria le~
gera non lascia dubbi. Ormai ci si muove 
con decisione \ er'o un 'e,tcnsionc massic
cia di questa forma di pianificazione a 
nuovi settori dell'economia. Sccun<lo al
cuni ,olo la carenza di adeguate ba>i <li 
rifornimento di materie prime e <li mac
chinari impeJi,ce che e"a \'enga applicata 
a tutta l'inJu,tria di beni di consumo; e 
di qul, sia pure _;radualmcnte. a lfUei 
rami dell'in<lu,tria pe,an:e che fornisrnno 
i macchinari a <1uella leggera. In pro>pct
ti,·a, infatti. que,ti O\\cn·atori ri:engono 
che l'economia \O\'ictica finirà con j°e,
sere <li\'i'a in <lue 'ettori fondamentali: 
uno orientato dalla domanJa dei cittadini. 
e l'altro <lai centro in ba,e a con,idera
zioni d'ordine generale. li primo com
prendente l'in<lmtria leggera e quella pe
sante che ne costituiM:e la base, il secondo 
quei rami della difesa, dcll'areonautica e 
<li altre industrie di ba,e do\C ri,ulti op
portuno un controllo dello stato. 

A questo punto non vi è dubhio che 
ai respomabili <lei Cremlino si pon~a in 
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tutta la sua ,·aseità il problema <li.:llc im
plicazioni generali legate all:i rh,1lurazio
ne del!a figura del con,umarore 'o' i<:tico. 
La mada lungo la yuale ci si è aniati, 
infaai. e cioè quella <li una pro,luzionc 
dipendente dai consumi popolari prrn:nta 
no:ern'.i impre\'i.,ti. Se è ,·ero infaui che 
;uni, a cominciare dal Libcrman, inten· 
dono mantenere le re,ponsabilità fon<la 
mentali <lei piano nelle mani delle auto· 
rit?t centra:i; \·aie a dire che le <l<'cisioni 
re!ati,·e ai modi di s\·iluppo dc:'!'econo
mia nazionale dipendano <lallo Saro pro· 
prio perché gli in\'estimenti son,1 ammi
ni>trari Jal centro; non si può dimcnti· 
care che questo indirizzo rischia di essere 
messo in forse in c.1uclle imprese che si 
ispirano al principio del profitto. 

La questione, infatti, si pone grosso rno· 
do in questi termini. Oggi ancora il (li
retrore dispone Ji un'assai limirato grado 
di autonomia in materia di inve,1imenti 
I il cosiderro fondo impresa). Il grosso <lei 
profitti, una volta dedotti i premi <li pro
duzione. viene amministrato dalle auto
rità centra:i che lo pososno im·c,rire in 
altre fabbriche e settori. Ma fino a quan
do potrà durare que>ta situazione <li di\'i
'ione fra chi produce il profitto e chi ne 
dispone? )\on è probabile che proprio in 
nome <li una maggiore razionalità le im
prtse stesse che realizzano alti profitti sia
no autorizzate a reinvestirli direttamente? 
Dopo tutto si tratterebbe <li rafforzare la 
capacità pro<lutti,·a di <1uclle fabhrichc: 
.:he meglio rispondono alle richie.te dc'. 
la popolazione. 

Una simile ernluzionc, d'altra pane, 
potrebbe alla distanza cosrituirc un fat
tore rivo:uzionario nell'economia del pac 
se. Il giorno che una parte cospicua dcl 
l'economia anche per quanto rigu:irda uli 
. . l' 
mvesttmenti, dovesse essere orient:u:i dal 
la domanda popolare si verrebbe a toulicn: 

l' 
una fetta di potere alle autorit~ centrali. 
~on sarebbero più gli organi di pianifi
cazione, espressione dello stato, a prende
re <la soli le decisioni relati\'e allo "i
luppo economico dell'URSS. Nc!lc nuove 
condizioni di ge>tione le masse popolari 
finirebbero col pesare assai più di oggi 
nel far nlere i propri Je,i<leri. E quindi 
non sarebbero da escludere una aperta 
contrapposizione fra le esigenze dello sta· 
;o (difesa, aiuti all'estero, spe" pubbli
che) e quelle della popolazione (co1hu
mi individuali). 

Certo si tratta <li previsioni molto lon
tane, perché legate ad una evoluz.ione che 
implica un tipo di riforme anche istitu
zionali Ji grande rilievo. Ma non poi 
tanto remote da doversi escludere:, visto 
che premono in questo semo anche grup 
pi consistenti della tecnocrazia managc· 
riale e amministrativa. Gruppi che a tut 

t 'oggi hanno .,aputo dimostrare !a loro in
fluenza e po-.sono conti re sull'appo mio 
della parte più a'anzata <lell'intelli;h~n
zia tccni:a e umani>tica. E' comunque 
in:cre"ante notar~. come anche ~fa pane 
•o,·1e:::a iì problema cominci aJ essere 
aflrontato. nel quadro .;enera'.e <le!:a co
'truzione della futura società comuni,ta. 
'\'.cl trattare delle prospettiYe di un 'c\'O
luzmne che doHà portare alrapp'.icazione 
,.:raduale. de; principio e a ciascuno >e
condo le sue c,i~enze :> i sovietici affron-
1.1110 la question~ dei rapporti :ra '>tato e 
cittadino. La loro tesi è che non ,.i 'arà 
nc\\Un contrasto perché le recipro.·he esi
~enze dell'individuo e della co!lettivirà 
~·crranno ad integrarsi. L' « homo novus :> 

\O\·ietico, ama,·erso l'educazione e la pra
tica dell'auto amministrazione, verrà mes
'>0 nella miglior condizione di op~rare. 

'Jelle pm,peni,·e ufficiali indic:ne dal 
regime nel programma del partito si pre
vede infatti una crescente soJ(Ji,,fazione 
dei bisogni personali attra ver,o !e elar
gizioni dirette dello stato. 1 cosideui e fon
di pubblici > che già oggi coprono circa 
un yuano dei con>umi maceria!i e cul
turali <le! cittadino so\·ietico, arr!v;..ranno 
entro vent'anni a:Ja metà de: to•a e. :"cl 
1980 il cittadino so\ ieti.::o non pa;her~i 
affitto. elemicità, ;as; godrà di un fon<lo 
d1 as..icurazione sociale gratuito, potrà 
ccn,umare gratis un pasto e aHà una 
'wimana corta dì 35 ore. Un'insieme di 
benefici. secondo le pre,·isioni ,,o,·ic:tiche, 
che faranno dell"U.R.S.S. lo s:ato assi,ten
zia!e p:ù a\'anzato del mondo. 

Ora il problema è di vedere se tali 
pre,·isioni. condizionate fra l'altro ad un 
incremento della produttività del 500%, 
po"ano valere anche con un rafforzamen
to progressivo dci consumi ind ividuali. 
(E' noto infatti il ruolo dei consurni indi
' iduali come incentivo della produttivitli.) 
Stabilire un equilibrio fra esiircnze del
l'indi' i<luo e e .. igenze della co~:rnità, rap
pre,cnta infatti un compito tanto più 
d!llicile, quan:o più la società abb!a ra~ 
:;iunto un alto grado di sviluppo econ~ 
mico. Certo il re!!ime sovietico Jisponc 
di una 1<leo!o~ia e <li strumenti che Jo
\rcbbero parl~re in condizioni di supe
riorità rispcno a~:i altri paesi. Re,ta solo 
Ja \'eJcre se: con l"av\'ento <le!!\:ra <lei 
.:on,umi di mas,a le strunure stes\e <le! 
,i,tema non saranno assoggeuare: ad una 
gradua'.e ero,ione. Scontato è comunque 
che la spinta ad un più alto li,·el!o di vita 
rimane, in quanto prezzo <li uno >Yiluppo 
moderno, esig-enza >Ostanziale Je!la so
cietà so,·ictica~ Una esigenza che non può 
e"ere frenata anche se può implicare per 
il gruppo dirigente del Crem!ino, un 
ripensamento radicale delle forme <li evo
luzione dell'econom ia comunisrn. 
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