


LETTERE 
al direttore 

il nodo 

tedesco 

Caro Direttore, 
nell'articolo e Il nodo tedesco• 

pubblicato sul n. 27 dc «L'Astro
labio •, Federico Artusio cita un 
mio intervento al Convegno sui 
problemi della NATO che si è 
tenuto a Milano il 19·20 giugno 
u.s. a cura dell'Associazione per 
l'unità delle sinistre, in modo ta· 
le da costringermi ad alcune prc. 
cisazioni. 

Artusio sarà d'accordo con mc 
nel ritenere che la ricerca di so. 
luzionc dci problemi intcrnaziona· 
li è assai complicata e difficile, e 
richiede un dibattito scrio, ap
profondito (come abbiamo cera· 
to di fare a Milano) allo scopo 
di utilizzare tutti i contributi che 
possono ~'ere portati, con la vo
lontà di capire e valutare le po
sizioni di ognuno per quelle che 
~no. 

Io ho sostenuto nel mio inter
vento al Convegno di Milano che, 
~ si vuole aprire all'Europa una 
prospettiva di distensione e di 
progrcsro biso11na affrontare il 
problema della NATO (e di con
seguenza quello dcl patto di Var
savia) alla radice, nel senso cioè 
di operare per ~ungere ad un su· 
peramento dci blocchi contrappo
sti e alla creazione di un sistema 
di sicun:ru collettiva. Ho aggiun
to, in polemica con la relazione 
di Umberto Scgrc che riprende
va la tesi della nostra e fedeltà • 
alla politica estera sovietica, tesi 
in verità ormai logora, (ricono
scimenti alla autonomia di giudi· 
zio e di elaborazione dcl nostro 
partito sui temi di politica estera 
sono venuti dalle stesse colonne 
dc e L'Astrolabio i.), che questa 
posizione non l'abbiamo presa in 
prestito da nessuno, neppure da 
Gromiko. Il fatto che oggi anche 
l'URSS la sostenga non ci fa cam· 
biarc opinione, perchè riteniamo 
che il problema non sia quello 
di sostenere e ad oltOi costo • p<>
~izioni diverse dagli altri, per di· 
mostnrc la propria autonomia, 
ma quello di dire e di fare cib 
che si ritiene giusto per una so
luzione positiva. 

Piena coscienza quindi della 
crisi e dello sfaldamento del si· 
sterna dci blocchi e anche U1U 
idea, una proposta alternativa: 
quella di un sistema di sicurezza 
collettiva, che si fondi non solo 
su misure di sgravio militare, tcr· 
ritorialc e quantitativo (zone di
satomizzatc, smilitarizzate, ridu· 
zionc e ritiro delle truppe) ma 
su reciproche garanzie - prima 
fra tutte quella dcl disarmo nu
cleare tedesco - e su misure di 
collaboraiionc economica fra tutti 

i paesi europei. Altre soluzioni, 
come quella dcl « nuovo corso 
neutralistico • che d'altra parte 
dovrebbe consistere secondo Ar· 
tusio in un blocco neutrale, an. 
tiblocco, che non si sa su quale 
realtà possa poggiare, non mi 
sembrano francamente nè giuste 
nè possibili. 

Questo non vuol dire che noi 
respingiamo per l'Italia una pr<>
spettiva cd una politica neutrali. 
sta, che del resto abbiamo sempre 
so:.tcnuto, anche con misure con
crete (si ricordino le nostre pr<>
postc per la neutralità atomica 
dell'Italia). Ma nel contempo sen
tiamo la necessità di affermare 
l'esigenza di una linea di sicu= 
europea, come base per un pro
cesso più ampio, di effettivo su· 
pcramcnto dei blocchi contrappo. 
sti. Questo è nella sostanza quello 
che ho detto a Milano, senza al
cuna pretesa, ma al solo scopo 
di portare un contributo ad una 
discussione cosl impegnata e dif. 
ficilc. Si pub essere d'accordo o 
no con queste considerazioni, nu 
sono queste posizioni che biso
gna discutere e non altre, sbaraz
zandosi da un modo di vedere 
davvero miope, secondo cui i c<>
munisti sono incapaci di ogni cla· 
borazionc autonoma. 

Dcl resto a Milano abbiamo sa
puto trovare, attraverso la discus
sione, dci punti di contatto im
portanti. E' da questi punti, io 
credo, che bisogna partire se si 
vogliono fare i passi in avanti ne
cessari nella sforzo di claborazio· 
ne comune di U1U alternativa, che 
è compito urgente di tutta la si· 
nistra italiana. 

Cordialmente 
Carlo Galluzzl 

Una precisazione 

Egregio Direttore, 
Con riferimento all'articolo di fa. 
nesto Rossi e Motorizzazione -
una indagine per campione• 
(e L'Astrolabio • dcl 3 luglio, 
pag. 32, nota 4), dichiaro nella 
maniera più recisa e senza tema 
di smentite di non aver mai per· 
ccpito neppure una lira dci ca· 
suali della motorizzazione civile. 
Analoga rettifica invio a e L'Eu
ropeo• dal quale l'articolista di· 
chiara di aver tratto clementi per 
le affermazioni che mi riguardano. 

La invito, ai sensi dell'art. 8 
della legge sulla stampa, a pub
blicare la presente rettifica con 
salvczia di ogni azione legale. 

Dott. Carlo Anelli 
Consigliere di Stato 

La crisi 
del Vietnam 

Egregio Direttore, 
siamo i rappresentanti dcl 

Gruppo non violento di Casti· 
glion Fiorentino e Le scriviamo 
nella speranza di vedere pubbli· 
cato il nostro punto di vista 
sulla crisi dcl Vietnam credendo 

con questo di renderci interpreti 
dell'intero movimento non violen
to per la pace. 

Gli ultimi sanguinosi avveni· 
menti, provocati dai bombarda
menti americani sulla città di 
Hanoi, stanno ad attestare una 
ulteriore realizzazione da parte 
dcl Governo statunitense dcl 
preannunciato piano di ''cscala· 
tion", agli sviluppi dcl quale 
guardano con innegabile prcoc· 
cupazionc e vivo sbigottimento 
le coscienze civili. 

TI dilatarsi dcl conflitto ha 
~llecirato anche il nostro Grup
po ad una responS11bilc rifles
sione che si pub sintetizzare con 
quanto segue: 

1) la guerra dcl Vietnam più 
che essere una contrapposizione 
di due ideologie nella quale gli 
americani pretendono di giocare 
il ruolo di paladini dcll'indipen· 
den:~B del sud, è in realtà un 
conflitto civile con cui la p<>
polozionc più attiva tenta di ra~
giungcrc l'autodeterminazione. 

2) La soluzione dcl conflitto 
non pub essere ricercata che 
nella riapertura della Confcrcn· 
ia di Ginevn, che prevedeva Li 
cosmuz1onc di una grande arca 
neutrale, la non introduzione in 
essa di materiale bellico, la non 
installazione di basi militari or.
dc creare le condizioni di una 
unificazione dci e due Vietnam ,. 
dopo comuni e concordate clc· 
zioni. 

J) Gli americani devono ;o. 
spendere la loro solidarietà ad 
un governo chiaramente inviso 
alla popolazione e non rappte· 
sentativo, se non si vuole che 
e:>sa divenga pretesto per una 
vera e propria azione violenta 
condotta contro il diritto di 'lU· 

todecisionc dei popoli. 
4) E' più che mai urgente da 

parte di tutti la presa di co
scienza della gravità della situa,, 
zionc attuale, dci rischi reali che 
corre la pace nel mondo, perchè 
ad ogni popolo possa essere ga· 
rantita la costruzione pacifica del 
proprio avvenire. 

5) E' compito dcl governo 
italiano recidere quelle solidarie· 
tà che spingono ancora oltre la 
scalat!I alla guerra totale, pcrchè 
il nostro popolo svolga nel mon· 
do quella funzione di civ!tà che 
oggi compete a tutti. 

IL GRUPPO NON VIOLENTO 
DI CASTIGLION F.NO 

Sulla « Proposta 111/a giovane 
sinistra • di Claudio Signorile e 
Fabrizio Ciccbillo, pubblicata ml 
n . 27 de l 'astrolabio, d è per
venuto un intervento dei respon· 
sabìli del movimento giovan:le 
dc, Luciano Benadusi e Fran':O 
M1111ìoli. Per ragioni di sp111.io 
ne rinviamo la pubblicazione 111 
prossimo numero. 

Ai lettori 
I molti abbonamenti a l'astrolabio sottoscritti nei 
primi St"i mesi di quest'anno hanno dimostrato il 
ronsen~o rresr<>nle rhe rirconda la nostra rivista e 
l'impegno conrreto 11i una parte considerevole clei 
lettori nel sostt"nerla efficaremente. Perchè la cre
srita prosegua abbiamo istituito un abbonamento 
semt"i.lra le- a tariffa speciale: 2.500 lire anzirhè 
3.100. 

L'ABBONAMENTO SEMESTRALE A 

TARIFFA SPECIALE OFFRIBA' IL 
VANTAGGIO DI: 

• risparmiare 1.400 lire (acquisto in 
edicola di 26 no. x L. 150 = L. 3.900). 

• rire\<ere la rivista puntualmente ogni 
i.ettimana. 

ln"itiamo i nostri lettori ed i nostri amici a voler 
"'ottosrrivere o racrogliere un abbonamento seme
strale a tarifla speciale. Il loro sarà un contributo 
derisivo per l'ulteriore potenziamento de l'astro
labio, affincbè il giornale possa assolvere sempre 
meglio la propria funzione c1i orientamento poli
tico. 

Il versamt"nlo si può effettuare: 
A mt'zzo assegno bancario; sul c/c p. n. 1/40736 
oppurt" richie1lendo il contrassegno (l'astrolabio • 
Roma - via G. Pisanelli o. 2). 
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UNIFICAZIONE 

il doppio binario 

11 partito unificato ha ormai la sua 
carta ideologica. Avrà presto anche 

il suo statuto e, almeno in teoria, la 
sua organizzazione unitaria. Nuove riu
nioni del comitato paritetico, della di
rezione del PSI, della direzione del 
PSDI sono in corso in questi giorni 
per mettere a punto i documenti dei 
tre sottocomitati (quello ideologico, 
quello per lo statuto, quello organiz
zativo), per spianare le ultime diver
genze, per definire le procedure delh 
unificazione. Riconosciuta una partico
lare posizione di preminenza a Pietro 
Nenni, assegnando al vecchio lead.!r 
con la presidenza del nuovo partito, 
quasi una funzione di arbitro fra i due 
apparati, è naturale che De Martino 
Tanassi e Cariglia, Matteotti e Catta · 
ni e gli altri maggiori esponenti socia
listi e socialdemocratici si preoccupino 
ciascuno per suo conto di assicurarsi 
favorevoli posizioni di partenza. M.i 
si tratta delle ultime battute di un 
confronto, che non sembra ormai su· 
scettibile di registrare novità di rilievo, 
al di fuori di qualche non sostanziale 

CATTANI 

4 

emendamento alla carta ideologica e 
alle norme transitorie dello statuto. 

Più importante è cercare di vedere 
al di là del nuovo equilibrio di po
tere che le ultime faticose ore di trat
tativa stanno delineando. Quali !\aran
no le caratteristiche del partito unifi. 
cato? Quale dialettica si m:mifesterà 
al suo interno? Quali mutamenti potrà 
provocare nello schieramento politico 
e nella strategia delle altre forze poli
tiche del paese? 

Il nuovo partito nasce all':insegna 
del terzaforzismo: questa tesi di Enzo 
Forcella sembra più esaua dell'altra, 
eccessivamente ottimistic-1, esposta dal
lo stesso commentatore all'indomani 
dei risultati elettorali del 12 giugno. 
Allo stato dei fatti, cd anche sulla 
base dei più recenti dati elettorali , 
nulla può far pensare che il socialismo 
unificato abbia in sè la capacità di 
incidere profondamente sulla forza elet
torale del PCI e sarebbe d'altra parte 
avveniristico prevedere una facile di
sponibilità della nuova classe dirigente 
socialista per una politica di altema· 
tiva alla OC in alleanza con i comu
nisti. Fuori della realtà appare, ancora, 
la prospettiva di un partito unico di 
tutta la sinistra. 

E tuttavia la possibilità, anche solo 
aritmetica, di una maggioranza parla
mentare di tutti i partiti schierati alla 
sinistra della OC comincia a profilarsi 
concretamente, è un traguardo che può 
essere raggiunto e superato facilmente 
alle elezioni politiche del 1968. Questo 
50% +I delle forze parlamentari ed 
elettorali è ancora un dato numerico, 
una percentuale cui non corrispond.: 
alcuna volontà politica, ma fin d'ora 
appare suscettibile di modificare i 
rapporti di forza e la strategia dd 
partiti. Non produce il bipartitismo e 
la politica di alternativa, ma mette i 
socialisti del nuovo partito nella con
dizione di esercitare una concorrenza 
più efficace al potere democristiano, li 

spinge a giocare la carta del terzafor
zismo. 

Indicazioni significative. « I sociali
sti si sottopongono a un grave sacri
ficio - dichiara Tanassi alla Televisio
ne - quando partecipano alla colla
borazione governativa con partiti non 
socialisti e in un rapporto di forze co
sl squilibrato•. « Trovo legittimo -
afferma De Martino in una intervista 
all'Espresso - che la DC miri a con
servare e rafforzare le sue posizioni di 
primato; è non meno legittimo che i 
socialisti mirino ad accrescere la loro 
fona e, se possibile, a conquistare per 
loro tale primato». La collaborazione 
fra socialisti e cattolici - afferma la 
carta ideologica - e il grado di in
fluenza reciproca dipendono dalle cir
costanze reali, dalle forze rispettive; 



implica periodi di accordo e periodi di 

scontro, a seconda del prevalere di 
tendenze progressiste o conservatrici 

nd campo cattolico. 
Sono dichiarazioni che hanno na

turalmente un valore soltanto relativo, 
ma sono ugualmente indicazioni signi
ficative se si considera che vengono 

registrate in un momento in cui i 
dirigenti dei due partiti sono interes

sati al mantenimento di una situazione 
di stabilità governativa, che non crei 

complicazioni esterne alla conclusione 
del processo di unificazione. 

Una dichiarazione di Saragat rilascia
ta alla vigilia delle elezioni presiden

ziali e che fece allora sensazione -
« il tempo in cui dovevamo accettare 
il centro-sinistra come uno stato di 

necessità è finito » - acquista oggi 
una concretezza maggiore, e anche una 
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maggiore credibilità per gli stessi diri

genti del futuro partito unificato, di 
quanto allora non apparisse legittimo 

prevedere. Ma come verra utilizzata 
questa nuova e più favorevole condi
zione politica? 

E' ovviamente troppo presto per 
anticipare una rispo~ta a questa do

manda. Se le richieste socialdemocra
tiche avanzate in seno al sottocomitato 
per lo statuto saranno accettate e se 

il primo congresso del nuovo partito 

sarà effettuato soltanto dopo le ele
zioni politiche del 1968, la dialettica 

incerna del partito unificato procederà 
probabilmente con il rallentatore e 

avrà come conseguenza il congelamen
to della situazione politica italiana per 
quasi due anni. 

Sul piano del potere, non c'è ra
gione di dubitare della capacità e della 

volontà dei dirigenti del nuovo partito 
di far valere pienamente le loro po· 

sizioni di forza. Resta invece da vedere 
se uguale volontà sapranno o vorran· 

no dimostrare nella attuazione delle 
riforme e del programma, se sapranro 
sottrarsi al continuo ricatto della DC, 
se vorranno contrapporre ai franchi 

tiratori di destra l'intera forza parla
mentare della sinistra. 

Un richiamo all'unità. E' un pericolo 
che il partito di maggioranza relativa 

avverte continuamente e non manca di 
denunciare. Ancora recentemente la 
denuncia è venuta dallo stesso segre· 

tario politico della Democrazia Cristia· 
na, in occasione delJa commemorazione 
ufficiale di Alcide De Gasperi. Nel con

testo di un discorso teso a rivalutare 
e difendere il valore dell'esperienza 

~ 
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La vita politica 

TANASSI 

rentrista, l'On Rumor ha affrontato il 
tema della programmazione, lo stesso 
che i dirigenti del PCI avevano scelto 
come banco di prova della loro linea 
politica. Rumor ha definito la « linea 
amendoliana » come « il tentativo di 
eccitare impazienze sempre più urgen
ti » (evidentemente quelle dei socia
listi e socialdemocratici) «e vecchi so
gni egemonici ,. (evidentemente quelli 
degli stessi comunisti ), «saldando un 
nuovo fronte popolare». Contro que
sto tentativo, il segretario della DC 
ha richiamato gli alleati di governo 
all'unità operativa politica. Ma Rumor 
ha anche voluto precisare quale è la 
posizione della DC sulla programma
zione: « La politica di programmazione 
non è una politica quale che sia; sot
tende ed esige un modello di sviluppo 
che non può non essere aderente alla 
realtà, alla tradizione, alla missione 
del nostro paese, e come tale origina
le ed autonoma ... ». Ma originale ed 
autonoma nei confronti di quale altro 
modello di sviluppo? Naturalmente 
nei confronti del collettivismo burocra-
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fico della pianificazione comunista ma 
anche - e qui la polemica è chiara
mente diretta contro Saragat - nei 
confronti Jdel modello scandinavo di 
una piatta società dei consumi, soffo
cata da un benessere privo di ideali. 

A maggior chiarimento, Rumor ha 
indicato i limiti che la DC pretende 
non siano superati nè dalla program
mazione nè da qualsiasi altro interven
to pubblico: quelli appunto « di una 
società pluralistica, articolata sia nelle 
strutture dello stato, sia nello spazio 
riconosciuto a tutte le forze religiose, 
culturali e sociali che entro questo 
quadro si muovono». Quale spazio poi 
la DC attribuisca agli interessi delle 
forze rcligiose ncll'ambito della so
cietà pluralistica, gli altri partiti del 
centro-sinistra hanno avuto l'opportu
nità di verificarlo non solo quando si 
è trattato di discutere una proposta di 
legge sul divorzio alla commissione 
giustizia ddla Camera, ma anche quan
do si è trattato di varare la riforma 
ospedaliera e si è cercato senza suc
cesso di intaccare i potenti interessi 
delle opere pie. 

Repliche ufficiali al discorso di Ru
mor non sono venute nè da parte so
cialista nè da parte socialdemocratica, 
ma leggendo il resoconto di un di
scorso pronunciato dall'On. Matteo 
Matteotti, il segretario della Democra
zia Cristiana avrà avuto sicuramente 
modo di ritenersi ampiamente soddi
sfatto. L'autorevole esponente della di
rezione del PSI, che è stato in pas
sato segretario del PSDI e che fin da 
oggi può essere considerato come il 
leader di uno dei più forti gruppi di 
potere del futuro partito unificato si 
è fatto promotore di una politica neo
centrista, auspicando una stabile col
laborazione di governo con la DC e 
atribuendo alla unificazione una funzio
ne prevalentemente anticomunista. 

Una cauta apertura. Diversa invece 
la reazione del segretano dd Partito 
Repubblicano. In un editoriale non fir
mato ma scritto di suo pugno, pubbli
cato dalla Voce Repubblicana, La Mal
fa ha garbatamente ma fermamente 
polemizzato con l'On. Rumor per quel
la parte del discorso in cui aveva invi
tato gli altri partiti dcl centro-sinistra 
a mantenersi fedeli alla politica di so
lidarietà democratica e alla attuale for
mula di governo. A questo proposito, 
La Malfa ha ricordato la lunga ostilità 
della Democrazia Cristiana di fronte 
alla prospettiva del nuovo corso poli
tico ed ha invitato i dirigenti di questo 
partito a non voler ripetere gli stessi 
errori del passato, rimanendo insensi-

bili di fronte ad alcune importanti no
vità della situazione politica. Un discor
so pieno di cautele, ma chiaramente 
rivolto a difendere l'attuale dialogo che 
il PRI, sia pure da posizioni polemiche, 
ha da tempo avviato con il Partito 
Comunista sui problemi comuni all'in
tera sinistra italiana. Un discorso, an
che, in cui non può non colpire l'ana
logia fra la situazione politica e le ini
ziative odierne del Partito Repubbli
cano e la situazione e le iniziative di 
dieci anni fa, quando si trattava, per 
il PRI, di avviare, anche allora con 
molte cautele, la politica di centro
sinistra. 

Il dibattito politico su questi pro
blemi ha registrato nuovi fatti signi
ficativi. Dalle colonne dell'Unità l'On. 
Longo ha riproposto il tema dei rap
porti fra le forze di sinistra al governo 
e il Pa1 tito Comunista: « I compagni 
socialisti, rifiutando in principio ogni 
collaborazione politica con i comunisti, 
ogni intesa anche parziale, per deter
minati obiettivi politici, si pongono, 
per questo fatto, in condizioni di im
potenza di fronte alle forze politiche 
e sociali moderate che dominano la OC 
e con cui collaborano». Longo respin
ge ancora una volta la prospettiva di 
una sinistra delimitata, e affronta con 
chiarezza anche il problema della pos
sibile maggioranza dcl 50% + 1 che 
potrebbe realizzarsi sommando le for
ze a sinistra della DC. 

«E' qui che acquista una qualche ra
gion d'essere la cosiddetta questione 
del 50 % del corpo elettorale che vota 
a sinistra della DC. E' chiaro che oggi, 
con gli attuali orientamenti dei gruppi 
dirigenti di alcuni partiti a cui va una 
parte di questi voti, non ha senso par
lare di questo 50% come una base per 
una possibile maggioranza. Ma è un 
fatto che questa parte del corpo elet
torale vota a sinistra della DC, perchè 
è contro la DC, perchè è contro il suo 
moderatismo, perchè vuole un rinnova
mento politico e sociale della società, 
perchè è mossa da aspirazioni popolari, 
democratiche, in varia misura sociali
stiche. ». 

E' una prospettiva che rimane aperta, 
nonostante le preoccupazioni, le pre
clusioni, i veti dell'On. Rumor e dcl
l'On. Piccoli, nonostante la politica neo
centrista patrocinata dall'On. Matteot
ti, nonostante gli equivoci ideologici e 
politici che caratterizzano la nascita del 
Partito Socialista unificato. E' una pro
spettiva destinata a dare crescenti di
spiaceri alla D C come è nuovamente 
avvenuto nella votazione al Senato sul
la giusta causa, accolta dall'applauso 
unito di tutta la sinistra. • 



editoriale 

11 corrispondente romano del Finan

cial Times concludeva giorni sono il 
suo bilancio dello sfilacciamento pro
gressivo della programmazione e del suo 

piano con la maliziosa ipotesi di uno 
slittamento, a conti fatti, sino al primo 

gennaio 1969. 
E' più che una boutade. E' il riepi

logo di un processo d'infiacchimento di 

un originario impegno dirigista corre
lato alla parallela modificazione della 
situazione economica cd all'irrigidimen

to della politica avversa. Gli errori sono 

scusabili, anzi normali in un gioco così 
arrischiato costretto a ricavar previ
sioni definite da un presente incerto. 

Il primo errore, forse, è stato quello 
di aver presentato un modello di ragi°:
namento e al massimo uno schema d1 
riferime~to come un quadro vincolan

te. E' logi~a la solenne appr~vazion: 
per legge di un metodo e d1 al~m 
principi, non la cristallizzazione legisla
tiva di un sistema di equilibri ~roppo 

soggetto a revisioni. Un secondo erro· 

re, forse, sarà quello di non prevedere 

una procedura di revisione parlamen
tare annuale congiunta all'esame del 
bilancio di previsione: a mio parere è 

anzi necessario arrivare ad un conto 

autonomo del piano. Un terzo difetto 

risulterà dalla mancata strumentazione 

del controllo parlamentare. . 
E' sopra_ttutto il bilancio che la vince 

sul piano L'esame del bilancio preven
tivo per il 1967 già cominciato dal 

Consiglio dei Ministri è diveritat~ 1~ 
prova pratica di tutte le grosse d1ff1-
coltà di equilibrio del piano. Sono le 
preoccupaz.ioni di questo equilibrio che 

impegnano prioritariamente il Governo. 

La pianificazione si accomoderà come 
potrà i teoremi si imbalsameranno. 
La pianificazione dovrà accomodarsi 

con le direttive che sono state fissate 
piuttosto categoricamente Jall'on Co 
lombo, non dall'on. Pieraccini. La sal
vaguardia del profitto dell'impresa è 

per il Governo un prms che la distri

buzione del reddito nazionale non deve 
intaccare Ai socialisti la programma 

zione teorica, alla Democrazia Cristiana 

il controllo del bilancio e delh cassa. 
La costituzione del nuovo Ministero 

del Bilancio è stata approvata dalla 

Camera. Manca ancora la legge sulle 
procedure; ed è un vuoto ben grave, 

poichè manca la indicaz.ione degli stru-
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La vita politica 

LA PARABOLA DEL PIANO 
di FERRUCCIO PARRI 

menti ed interventi che possono per- stra. L'on. Moro è obbligato a non dar

mettere di non pianificare sul vuoto. gli retta. Ed i socialisti sono obbligati 

Notevoli critiche sono state fatte sulla a constatare che quando sono in gioco 

organizzazione e funzionamento del Mi- gli interessi diretti degli operai è pos

nistero previsti dal progetto. Molta sibile resistere anche in Parlamento 

incertezza regna sull'effettivo, non for- solo in nome di tutta la classe operaia. 

male e burocratico, coordinamento con Capita il disegno di legge sulla giusta 

l piani locali e regionali. causa. La solita indisciplina dci parla 

Più indicativa della dichiarata volon- mentari democristiani permette l'appro 

tà democristiana di conservare il con- vazione alla Camera di un emendamen

trollo della politica economica è la man- to del PSIUP che estende la compe

cata assegnazione al nuovo ministero tenza della legge alle imprese parasta 

degli organi tecnici del bilancio che re- tali. L'autoritaria Democrazia Cristiana 

stano perciò alle dipendnenze del Te- delibera di raddrizzare il torto subìto 

soro. Pieraccini amministra i sogni, si è al Senato. Ma al Senato fa fiasco perchè 

detto, Colombo i soldi. Pieraccini per ai partiti legati ai lavoratori si aggiun

contro ha difeso come ha potuto i suoi gono i democristiani che stanno da 

compiti, ha cercato di riguadagnare il quella parte. 

tempo malamente perduto in gran Non almanacchiamo prematuramente 

parte per colpa non sua. Gli è che gli sulla permanente fragilità della compa· 

manca nei riguardi della Democrazia gine democristiana, sul valore anche 

Cristiana la forza politica necessaria. prospettico dei colpi di testa della sua 

Ha dovuto rinviare a settembre la destra, sulle propensioni per i liberali 

discussione in aula del piano; è dubbia ed i missini schierati in soccorso anche 

l'adozione della procedura abbreviata; durante la discussione della legge Bre

è possibile che debba adattarsi alJa ganze. Ricaviamo solo le conclusioni 

approvazione per mozione. E tutto è dell'evidenza attuale. 

possibile, in una stagione che sarà densa Il centro-sinistra è condannato a vita 

di lavoro e di malumori. E non è facile grama e ricorrenti turbamenti perchè la 

immaginarsi una Democrazia Cristiana divisione tra destra e sinistra divide al

che pugni eroica ed unanime per il l'interno i suoi stessi partiti. Quella 

piano alla Camera, e tanto più al Senato certa dialettica che muove inevitabil

che sarà malamente stretto dal tempo. mente il centro e Ja destra verso deter-

E' la ripresa economica che conta, minate soluzioni di politica generale e 

non il piano: dice il Governo e guarda .di politica economica, li spinge sempre 

a destra. A. destra sta la Confindustria, più verso gli schieramenti conservatori; 

impegnata m una dura prova di forza quella che lega j sociaJisti ad alcune giu

per lo sciopero dei metalmeccanici. Ed stificazioni programmatiche ed agli inte

è una dura prova per i sindacati e gli ressi delle classi lavoratrici li stringe 

o_perai: buste paga d~rtat~,. ed ?ra sempre più angustamente nel dilemma, 

s~ d:vono anche paga'.e 1. med1c1. Ag1~a- o passività o ribellione. Passività si

z1001 serrate cx;c~paz10~1; qualche v10- gnifica vanificare la politica anti-bloc

lenza. Può darsi il peggio debba ancora chi vanificare il piano dissanITTJare le 
• 

, , l;) 

ventre. altre riforme. Ribellione per ottenere 

Il Governo lo sa: il Governo del- qualche cosa significa marciare con i co

l'on. Colombo fermo alla sua politica munisti. E' probabilmente vero che 

dei redditi, il Governo dell'on. Rumor, questo paese è politicamente ingover

fermo al suo impegno anticomunista. nabile. 

Perciò l'Intersind è più dura di Costa, Mi lascino dire i socialisti che a con 

perchè ha ordine di non aprire brecce siderarla ora questa parabola del centro

nel fronte padronale. A Milano sono le sinistra dalle prime forti posizioni alla 

imprese parastatali teatro delle violenze prossima prospettiva di rese intervallate 

mar,giori e delle serrate. da soprassalti è penosa, non maschera-

L'on. Pastore è obbligato a protesta- bile dai proclami e dalle costituenti del

re in nome dei sindacati cattolici che la unificazione. Forse il fondo della 

rappresenta. L 'on. Nenni è obbligato a esperienza non è ancor toccato. 

seguirlo per non farsi respingere a de- FERRUCCIO PARRI • 
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dopo l'unificazione 

SINISTRA 
IN GINOCCHIO ? 

«Se soumettre ou se démcttrc >> . 
Sottomettersi, beninteso, a Tanas· 

si. Secondo Dario Valori e Giancarlo 
Pajctta, non avremmo saputo delinea
re, noi dell'Astrolabio, altra alternativa 
all'unificazione incombente: sottomet
tersi ai vincitori dell'ora, a Tanassi e 
a Nenni (o, più propriamente, a Sara
gat), o dimenersi, uscire semplicemen
te dalla politica, confinarsi nella prote
sta o chiudersi nel silenzio. 

Non ci pareva d'aver posto la cosa 
in termini così grevi. 

Senonchè Pajctra ci ammonisce che 
riconoscere oggi che l'unificazione è 
praticamente fatta, equivale ad « accet
tare domani Tanassi come stato di ne
cessità >) . Bisognerà dunque negare 
l'unificazione come processo già in 
ano, come dato soHanzialmente acqui
sito della situazione politica italiana, 
per conservare, a sinistra, una prospet
tiva che non sia il cedimento? Siamo 
davvero a questo punto: una sinistra 
che ha bisogno dell'autoinganno per 
non cadere in ginocchio? Se il mo
mento della verità è amaro, è abbastan
za naturale che si voglia allontanarlo. 
<< Rimandare a domani quello che non 
si può rimandare a dopodomani >>: la 
propensione di alcuni settori della si
nistra italiana semb.ra esprimersi in 
questo parados~o di Wilde. Ma l'unifi
cazione è poi davvero quest'Idra, di cui 
non si possa già ora guardare il volto 
senza impictrare? 

I 
. 

segni 

del moderatismo 

Per conto nostro non abbiamo gran 
che da riscoprire rispetto a quello 

che altre volte abbiamo scritto in pro
posito. L'unificazione che nasce nel
l'ambito di questo centro sinistra mode-

rato ad egemonia democristiana ne por
ta fatalmente tuni i segni. E' in con
creto un fatto di stabilizzazione dell'at
tuale equilibrio e solo in ipotesi è un 
elemento dinamico; quantitativamente 
ancora troppo debole per contestare o 
comunque condizionare in misura ap
prezzabile l'egemonia democristiana, è: 
per conseguenza sin da ora disponibile 
ad accettarne l'indirizzo moderato. Che 
sarà poi il contenuto reale dcl nuovo 
partito, rispetto al quale la piattaforma 
ideologica dcl manifesto di Nenni è: tut
talpiù una carta di riserva che consente 
di preparare per il domani una politica 
diversa. 

Il nuovo partito porterà dunque la 
contraddizione ·storica dcl vecchio so
cialismo italiano, eternamente ridotto 
a una doppia ideologia, di un futuro 
socialista da sventolarsi nei giorni di 
festa e di un presence senza socialismo, 
valida per la prassi quotidiana. 

E' abbastanza chiaro che non siamo 
più davanti a un'ipotesi ma acl un pro
cesso reale che ormai da tempo è: in 
atto e che non potrà mutare improvvi· 
samente le proprie caratteristiche per 
l'effecto taumaturgico di una costituen
te socialista. Per sapere, infatti, quale 
sarà la classe dirigente del nuovo par
tito e quale indirizzo politico questa 
potrà esprimere non abbiamo bi~gno 
di rischiare una previsione, ma possia
mo tranquillamente affidarci all 'espc
rienza di questi ultimi anni, non es
sendo ragionevole immaginarsi rivolgi
menti sensazionali dell"equilibrio inter
no attualmente già operante. In defini
tiva, possiamo dire, senza bisogno di 
introdurre nel giudizio nessuna forza· 
tura polemica, che il nuovo partito, che 
nasce sulla piattaforma storica del 
PSDI, non ne costituirà tuttavia una 
semplice amplificazione, ma sarà una 
grossa formazione ideologicamente e 
strutturalmente composita, nella quale 
avranno posto ampie zone proletarie e 
quote cospicue di piccola e media bor-

ghesia, forze sindacali e nuclei cliente
lari, tradizioni socialiste e aspirazioni 
moderate. Sarà insomma, più che un 
partito propriamente socialdemocratico, 
un partito di generica democrazia so
ciale a direzione socialdemocratica. La 
distinzione non è: accademica. 

( n primo luogo infatti il nuovo par
tito non sarà in grado di rappresentare 
con sufficiente credibilità il ruolo di 
una socialdemocrazia alla maniera 
scandinava o britannica cui sembrereb
be aspirare. Per una ragione anzitutco 
di forza numerica: il partito unificatt> 
resta troppo lontano da una possibile 
maggioranza elettorale per minacciare 
in qualche modo il potere dc o l'ege
monia dcl PCI sull'opposizione. Sarà 
dunque costretto, in qualunque caso, 
ad una politica non diciamo subalterna 
ma certo in larga misura condizionata 
dalle alleanze. E ancora per un'altra 
ragione più sostanziale: le socialdemo
crazie nord europee, i laburisti inglesi 
cd anche la stessa socialdemocrazia te
desca rappresentano, bene o male, la 
classe operaia di quei paesi, in modo 
massiccio e in sostanza esclusivo, sono 
insomma, a loro modo, partiti di clas
se, in grado di far pesare sulla bilancia 
del potere le grandi forze sociali cli cui 
sono espressione. Tutco ciò è: a~sai di· 
stante dalle possibilità dcl partito uni· 
ficato, che non riesce a raccogliere una 
rappresentanza operaia lontanamente 
paragonabile a quella dcl PCI (che po· 
trà essere o no in crisi, che avrà pure 
rune le difficoltà di questo mondo per 
stabilire un rapporto nuovo e più effi· 
cace con la classe operaia italiana, ma 
che resta malgrado tutco questo il solo 
partito che possa assumerne una rap
presentanza reale) nè, ;n <lefinitiva, 
superiore a quella che la stessa ne 
riesce a tenere insieme attraverso le sue 
articolazioni sindacali o corporative. Il 
vestito del Labour Party è troppo largo 
per le spalle del nuovo partito. 

La sfida 

socialdemocratica 

S ulla base di quale logica dovremo 
allora dar credito ai propositi di 

grandi sfide al comunismo che i Cat
tani e i Matteotti vanno esibendo con 
tanta insistenza? 

Dati certi rapporti di forza nella 
maggioranza di governo e ribadita la 



-

volontà di preservarne i confini da 

quahiasi intrusione, alla sfida socialde

mocratica non re.\ta molto di più che 

farsi eco e strumento di quella neoca

pitalista; non resta che tentare di ag

giungere un proprio accento al tipo di 

sfida che la DC esprime, dopotutto 

non senza una ccrra efficacia, affidan

dosi da una parte alla spinta ver~ il 
disimpegno politico in certa misura 

propria di una società che nelle sue 

zone più avanzate tende agli standard 

del benessere neocapitalistico e, dall'al

tra, alle sollecitazioni che la sua ricchis

sima articolazione di potere è in grado 

d'esercitare sulle zone arretrate del pae

se. Ora se la competizione neocapita

listica ha una sua incisività che sarebbe 

imprudente sottovalutarC', dovrebb1 es

sere ovvio che questa finirà comunque 

per giocare a favore delb forza poliuca 

che meglio la rappresenta, che è la DC 

non il partito unificato. 

Una doppia 

tendenza 

S enonchè nella posizione alla quale 

abbiamo ora accennato possiamo 

riconoscere una parte, non rutta la clas

se dirigente del nuovo partito, che non 

è:, nel suo complesso, così propen\a ~ 

lasciarsi ingabbiare nella cintura d1 

castità dorotea. 

La futura formazione politica, che 

nascerà dalla costituente d'autunno, di 

socialista - lo abbiamo detro - non 

avrà molto di più che il nome e non 

sarà neppure propriamente socialdc-mo

cratica, ma tuttavia agid dentro di essa 

una doppia tendenza: verso il neocen" 

trismo da una parte e verso l'alterna

tiva di sinistra dall'altra. Ed è qui 

che si apre per le forze di sinistra un 

ampio margine d'iniziativa. Non già, 

come vorrebbe Valori, nella « contesta

zione >> di un processo d'unificazione 

che è già compiuto e che non serve a 

niente ignorare o negare (mentre è in

vece urgente prenderne ateo, magari, 

se s1 vuole, per contrastarlo radical

mente), ma per tentare di definire nel

la nuova situazione una strategia della 

trasformazione della società attraverso 

le riformt", che è poi la sola strategia 

socialista di cui abbia un senso parla

re. Ma un discorso sulla strategia delle 

riforme se è necessariamente un discor-
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so di conccnuci è anche un <liscorso che 

non può prescindere dalle forze che di 

que~ta politica debbono farsi portatrici 

e che non ono, come per desiderio di 

purezza ideologica talvolta si ama cre

dere, a tra. te e gcnenche forze sociali 

(astratte e generiche perchè dc.finite 

attraverso un paradigma ideologico, 

fuori dalla loro effettiva concretezza 

storica), ma forz w iali storicamente 

individuate, che hanno la loro espres

sione Politica nei sindacaci e nei par

titi, in certi sindacati e in certi partiti, 

quelli e non altri. Non eshte insomma 

una sinistra in astratto, ma una sinistra 

quale storicamente s'è venuta forman

do, coi suoi partiti e con le sue tradi

zioni, coi comunisti e coi socialdemo

cratici. Ed è questa sinistra, non la 

sinistra pura e dura che qualcuno va

gheggia, lo strumento concreto per rea

lizzare una politica di riforme e, atcra

vcrso questa, un'alternativa reale alla 

egemonia moderata. 

Ecco perchè il problema dei rappor

ti col nuovo partito non si pone per 

nessuno nei cermini di un « condizio

namento », che sarebbe in ogni caso 

velleitario v si proponesse di spostarne 

in una prospettiva molto ravvicinata 

l'asse ~ialdemocratico, ma è un pro

blema alquanto più complesso, che 

comporta anzitutto una coscienza chia

r~ ~ella prospettiva storica nella quale 

c1 s1 muov1. Sì tratta di collocare nel 

cuore delle cose che l'azione di governo 

affronta o l:iscia insolute, un'iniziativa 

di sinistra vigorosa e chiara, capace di 

definire sempre più compiutamente 

una piattaforma programmatica non 

minimalista nè velleitaria per una nuo

\'~ direzione del paese. E soprattutto 

dt sapc-r attendere cd insieme sollecitare 

la maturazione delle grandi scelte attra

verso le quali si determinano i muta

menti d'indirizzo politico di un paese. 

Vcnc'anni fa, quando si stabilizzò at

traverso il centrismo l'egemonia della 

DC e dei grandi gruppi monopolistici, 

le condizioni storiche obbiettive della 

vittoria moderata furono la guerra 

fredda con la politica dei blocchi che 

questa fatalmente esprimeva, furono lo 

stalinismo dci comunisti e il lungo cedi

mento dei partiti democratici di centro 

alle cattive ragioni del regime democri

stiiano, furono la mancata o tardiva co

scienza, comune in varia misura a tutte 

le forze di sinistra, dd tipo di sviluppo 

che in questo modo si andava prepa

rando per la nostra società. Ebbene, og

gi l'egemonia moderata se non è anco

ra in crisi nella sua esplicazione, lo è 

però nei suoi presupposti. La politica 

La vita politica 

dei blocchi è in crisi profonda e quasi 

parallela ad oriente e ad occidente; nei 

due paesi più grandi dell'occidente 

continentale europeo sono in corso pro

cessi di avvicinamento tra socialdemo

cratici e comunisti che fino a qualche 

anno fa sarebbero stati impensabili; i 

più grandi problemi europei, quello 

del postgollismo e quello dell'unifica

zione tedesca passano ormai attraverso 

un accordo tra queste forze. Anche al

l'ìn erno del nostro pac ;e la situazione 

è profondamente mutata. E' mutato il 

partito comunista, non più stalinista ed 

impegnato in un processo di revisione 

di cui s1 possono discutere gli esiti at

tuali ma non la serietà; si va facendo 

sempre più forte l'insofferenza degli 

alleati antichi e nuovi per la mano 

pesante della DC; è infine ormai co

mune in tutta la sinistra, e si esprime 

nella infelice battaglia per la pro

grammazione che è ormai ridotta quasi 

soltanto a una questione di principi, la 

consapevolezza di non poter lasciare 

più a lungo nelle mani dei grandi 

gruppi economici lo sviluppo della so

cietà. 

Il problema 

comune 

S i tratta, com'è evidente, di proble

mi comuni a tutte le forze della 

sinistra ttaliana, dentro e fuori l'unifi

cazione. Vorremmo aggiungere però 

che questo è un problema che cocca in 

particolar modo il PCI, non soltanto 

perchè è il partito di sinistra numerica

mente più forte, ma soprattutto perchè 

è quello che di più ha dato negli ultimi 

vent'anni sul piano dell'allargamento 

della coscienza politica, della formazio

ne civile di grandi masse di cittadini, 

entrati per questa strada nella scena 

italiana come protagonisti e non più 

come soggetti. Ma proprio questo rap

porto fra una coscienza politica straor

dinariamente avanzata ed una capacità 

riformatrice pressocchè inesistente ~ il 

segno più grave dell'attuale debolezza, 

non già del PCI o solo del PCI, ma 

di tutta la sinistra italiana, che pur 

avendo un potenziale di energie mo

rali, di capacità intellettuali, e di co

scienza civile infinitamente più ricco di 

quello che sono in grado d'esprimere 

i ceti moderati, ne subisce da decenni 

l'egemonia. 

LUIGI GHERSI • 
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SICILIA 

i padri del piano 
Dal primo piano indicativo di sviluppo siciliano preparato dal Pre

sidente A/essi all'attuale schema di programma elaborato dal Comitato 
insediato dall'Assessorato regionale per lo sviluppo economico sono par
sati circà dodici anni; gran parte della responsabilità di questo ritardo, 
che è causa di gravi danni all'economia della Sicilia, è da attribuirsi allu 
rivalità di uomini politici che del Piano si contendevano la paternità. 

L' Assessorato regionale allo svi
luppo economico ha sede nel cuo

re della nuova Palermo, a pochi me
tri dall'ultimo tratto del Viale della 
Libertà dove, se non fosse per il gran 
caldo e le carrozzelle ancora circolanti, 
un turista poco attento potrebbe cre
dere di essere a Milano o addirittura 
a Francoforte. Lontani i rumori assor
danti del centro storico, il frenetico 
e corale richiamo della vucciaria, l'estre
ma miseria delle case di fango confi
nanti oon i palazzi signorili. E anche 
dentro tutto è funzionale e moderno. 
Ampi uffici, aria condizionata, ordine 
e attivismo. Ci tengono a non essere 
confusi con le bolgie dei ministeri ro
mani, a mostrare il « volto nuovo '> 

della Regione. 
Eppure anche qui, nella prossimità 

di due uffici, il viavai delle persone è 
caotico, inutile il tentativo degli uscie
ri di regolarlo. Le stanze oggetto di 
tanto interesse sono quelle dell'Asses
sore allo sviluppo economico, il socia
lista Calogero Mangione, e del suo capo 
di gabinetto, il Presidente della Came
ra di Commercio di Palermo, Enzo 
Agnello. Malgrado ciò, riesco a vederli 
e a farli parlare sull'argomento che mi 
propongo di trattare: lo sviluppo so· 
cio-economico della Sicilia e il nuovo 
piano programmatico che l'apposito co
mitato regionale sta elaborando. 

Gli obiettivi del piano. Mangione è 
un siciliano sui cinquant'anni, ancora 
g:ovanile, bruno, la faccia ampia, ap
pena appesantito dal genere di vita so
srnnzialmente sedentario degli uomini 
politici. L'avvio è necessariamente ge
nerioo. « Il Piano di sviluppo econo
mico della Regione - mi dice - sta 
per essere ultimato, ·sulla base di tutte 
le ricerche e di tutti gli studi elaborati 
dal Comitato del Piano, dagli studiosi, 
dai tecnici e dal mio Assessorato. Suoi 
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obiettivi sono un adeguato sviluppo 
delle nostre strutture economiche, una 
più equa ripartizione del reddito e la 
elevazione delle condizioni di vita del 
popolo siciliano ». Poi, gradatamente, 
e:itriamo nei particolari e le cifre pre
viste dal piano balzano fuori: « 340 
ru1iiardi di investimenti, 175.000 nuo
vi posti di lavoro nei settori industriali 
e dd servizi, soprattutto attraverso lo 
sviluppo del settore metalmeccanico e 
la creazione delle premesse per l'isti
tuzione in Sicilia del quinto Centro si
<lcurgico ». 

Per il settore agricolo l'Assessore è 
categorico. «Le mezze misure - dice 
- non sono più sufficienti. E' indi
spensabile stanziare somme ingenti, 
operare una profonda trasformazione 
delle strutture produttive. Sono que
sri gli obiettivi che il Piano si prefigge 
in agricoltura, avvalendosi soprattutto 
dell'azione dell'ESA, l'apposito ente 
pubblico siciliano ». Interrompo. C'è 
una domanda che da un pezzo voglio 
porre. E il piano Grimaldi? Il progetto 
di programmazione regionale elaborato 
dal precedente Assessore allo sviluppo 
che fine ha fatto? Ricordo bene un 
lussuoso volume che il democristiano 
Grimaldi aveva mandato a mezza Ita
lia: il suo piano, arricchito da un.a 
raccolta di pareri di esperti, dal testo 
stenografico di una tavola rotonda « di 
economisti e di tecnici», da frequenti 
tavole a colori. Ho altrettanto vivi i 
dati che amici palermitani mi avevano 
fornito sulle ingenti spese sostenute 
dall'ex Assessore per l'elaborazione e 
la pubblicizzazione del piano. E allora? 
La risposta di Mangione è diplomatica. 
Parla di alcune insufficienze del vec
chio progetto, <( del necessario aggior
namento, se non della revisione, dei 
dati della realtà economica e sociale 
siciliana». Ma su questo argomento 

MANGIONE 



avrò più esaurienti cd esplicite ris~ 
ste da altri intervistatori. 

Industria e sottosviluppo. Vediamo 
intanto qual è la realtà sulla quale la 
programmazione regionale dovreb~ 
incidere in profondità. Malgrado gli 
indubbi passi avanti fatti dalla fine 
della guerra ad oggi, la Sicilia conti
nua ad essere una delle regioni più 
arretrate d'Italia, caratterizzata da una 
economia prevalentemente agraria e da 
alcune zone industriali insufficienti e 
circoscritte. Il reddito netto per abi
tante era nel 1964 di 294.192 lire an
nue: poco più dei livelli minimi della 
Basilicata e della Calabria e appena 
il 67 ,6% del reddito medio italiano 
(L. 436.070). Il fenomeno è ancora 
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Minatori .siciliani 

più significativo se si tiene presente 
che la maggior parte della popolazione 
occupata nelle attività agricole percepi
·sce un reddito che supera raramente le 
20.000 lire al mese. 

Ma il rapporto più preoccupante è 
quello esistente tra la popolazione re
sidente ( 4.980.000 nel 1965) e le forze 
di lavoro occupate ( 1.390.000 unità). 
La percentuale che ~ ne ricava (29,5 
per cento) è senz'altro la più bassa 
d'Italia. Quanto all'utilizzazione di 
queste forze, è forse opportuno ricor
dare che l'agricoltura ne assorbe il 
33,8% (ben 470.000 unità) e le atti
vità extra-agricole il restante 66,2% 
(920.000 unità). Se ne deduce infatti 
che - malgrado afcune recenti inizia
tive di sviluppo industriale (estrazione 

petrolifera a Gela e a Ragusa, impianti 
di raffinazione ad Augusta) abbiano as
sorbito una parte della manodopera 
agricola - questa resta di gran lunga 
sovrabbondante rispetto all'effettivo 
fabbisogno dell'agricoltura. In queste 
condizioni non meraV'iglia se l'unica 
valvola di sfogo è stata data in questi 
anni dall'emigrazione, che ha raggiunto 
la media allarmante di oltre 40.000 
unità annue, e se gran parte dci sotto
occupati siciliani (circa 200.000 in 
tutto) è costituita da agricoltori. 

Se poi andiamo ·ad esaminare, anche 
superficialmente, i singoli settori della 
produzione, vediamo che J'agricoltur4l 
arreca un apporto sempre più basso alla 
formazione del reddito globale e che 

-+ 
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negli ultimi vent'anni è progredita con 
un ritmo più lento di quello delle altre 
regioni italiane. Le principali cause di 
questo regresso sono da attribuire alla 
estrema ristrettezza delle aree irrigate, 
all'attuale assetto fondiario, alla pres
socchè totale assenza degli strumenti 
indispensabili per elevare il livello della 
produttività, alla scelta delle colture 
estensive e meno redditizie (ma più 
adatte a soddisfare le necessità elemen
tari del sostentamento), come quella 
del grano, che occupa ancora circa un 
terzo delle aree coltivate siciliane. A 
proposito di assetto fondiario e di 
strumenti indispensabili allo sviluppo 
agricolo, sono abbastanza note le vicen
de della riforma agraria dei primi anni 
del dopoguerr-'1 che ha realizzato il 
poco felice compromesso di togliere ai 
latifondi gros:.e frange di terreno gene
ralmente poco fertile e di distribuirle, 
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polverizzandole, ai contadini affamati 
di terra - e il totale fallimento del
l'ERAS (Ente di Riforma Agraria in 
Sicilia) nell'esecuzione delle opere atte 
a rendere produttivi i terreni ridistri
buiti. 

Quanto all'industria, basta dire che, 
oltre alle già accennate iniziative del
l'ENI e della Gulf Oil nel settore pe
trolifero, non restano che alcune im
prese metalmeccaniche, concentrate so
prattutto nelle provincie di Palermo e 
di Messina, la vecchia e antiquata in
dustria dello zolfo e numerose piccole 
e medie imprese alimentari. Un nuovo 
settore, quello delle fibre acriliche, è 
stato aperto di recente dagli accordi 
tra l'ENI, l'Edison e l'Ente Minerario 
Siciliano per la costituzione di quat
tro società a capitale misto che si oc
cuperanno anche della produzione di 
solfato potassico e di acido fosforico. 

Ciò non toglie, tuttavia, che il si
stema produttivo siciliano è ancora 
puramente complementare, quando 
non addirittura subalterno, rispetto 
alle industrie dell'Italia settentrionale. 

La fabbrica dei piani. Ma cos'è stato 
fatto fino ad oggi per tentare di mo
dificare i dati di questa poco allegra 
realtà? Quanti piani di sviluppo (re
golarmente inattuati) ha avuto la Si
cilia in questi vent'anni di autonomia 
regionale? Appartengono ormai alla 
preistoria della programmazione il 
piano indicativo elaborato nel 1954 
dall'allora Presidente della Regione, 
A lessi, e il , programma di sviluppo in
dustriale commissionato nel 1955 dalla 
Sicindustria a un noto istituto svizzero 
(piano Battelle) e poi soltanto parzial
mente utilizzato dalla SOFIS. La storia 
vera e propria ha inizio il 21 marzo 
1964 con un decreto del Presidente 
della Regione siciliana che istituisce un 
comitato per il piano di sviluppo del
l'isola, composto da docenti universita
ri, esperti economici, rappresentanti di 
categoria: in tutto poco più di trenta 
persone. La presidenza del comitato 
spetta di diritto all'Assessore allo svi
luppo (il socialista Lentini, promotore 
del comitato, dovrà di Il a poco cedere 
il suo Assessorato al sindacalista d.c. 
Grimaldi); la vice-presidenza è affidata 
al prof. Giuseppe Mirabella, presidente 
della SOFIS. Il comitato tiene la prima 
riunione tre mesi dopo la sua costitu· 
zione e le successive, poche, in autunno. 
Il 1964 e la prima metà del 1965 pas
sano inutilmente in discussioni e pole
miche, senza che si riesca a fare un 
passo avanti. Perchè? 

La spiegazione fornitami da alcuni 
amici di Palermo è che tra Grimaldi 
e Mirabella si sia creata una rivalità 
talmente intensa da immobilizzare per 
lunghi mesi il lavoro del comitato. Uno 
di questi, direttamente intereswto alle 
prospettive della programmazione, mi 
dice con un certo accoramento: « Diffi
cilmente avrebbero potuto incontrarsi 
due uomini così diversi e cosl testardi. 
Ci hanno fatto perdere un anno. Un 
anno che avrebbe potuto essere im
piegato negli studi, necessariamente 
lenti e delicati, che la preparazione di 
un piano di sviluppo che non sia una 
burla presuppone ». Rivalità e duali
smo, dunque. Ma non ci si illuda che 
fossero originati da una divergenza di 
opinioni sugli indirizzi da dare al 
piano e sugli strumenti necessari alla 
sua attuazione. Certo c'era anche que-



sto, e non poteva essere diversamente 

in un contrasto tra un ex sindacalista 

legato agli ambienti della CISL e della 

Cassa dd Mezzogiorno e un docente 

universitario di economia politica, vi

cino agli ambienti imprenditoriali si

ciliani e ai circoli politici dirigenti della 

Regione. Ma c'era soprattutto un con

trasto personale tra due uomini, ognu

no dei quali voleva ad ogni costo es

sere considerato dai posteri il padre 

del piano siciliano. 

Il piano Grimaldi. La prima manche 

del giuoco si chiude a favore di Mira· 

bella che, nel luglio dd 1965, presenta 

al comitato uno schema di sviluppo 

economico bell'e pronto. Ma Grimaldi 

reagisce. Riconvoca ll comitato il 3 

agosto, ringrazia .Mirabella per il suo 

apporto personale, gli assicura che terrà 

conto del suo progetto e aggiorna la 

riunione a data da destinarsi. La suc

cessiva sessione ha luogo in ottobre. 

Ed è in quest'occasione che i membri 

del comitato si trovano di fronte ad 

un'altra novità. Il « piano Grimaldi » 

è già stato redatto in tutti i suoi par

ticolari ad opera del CERES, un centro 

studi romano della CISL. Agli uomini 

che avrebbero dovuto stenderlo, o 

quanto meno seguirlo da vicino nella 

sua elaborazione, non resta ora che 

approvarlo o respingerlo. Lo respin

gono in dicembre, in una riunione di

venuta famosa per le dure critiche 

mosse da ogni parte al progetto C'è 

chi accusa gli estensori di essersi indì

rizzati verso una politica dei redditi e 

di non aver predisposto alcuno stru· 

mento per l'aumento dei posti d1 la

voro; chi ritiene i dati statistici e le 

rilevazioni eccessivamente approssima

ti, se non addirittura parto di una fer

tile fantasia. Tranne due, tutti i mem

bri del comitato sono contro il piano. 

Rilevano che l'Ente per lo Sviluppo 

Agricolo non è neanche nominato che 

manca ogni accenno a un decentramen

to dei poteri, che soltanto poche pa

role sono spese per la legge urbanistica. 

Il socialista Di Cristina sostiene che 

il piano è in aperta contraddizione con 

le poche indicazioni di massima che il 

comitato a suo tempo era riuscito a 

dare e «lascia perplessi in molte sue 

parti» per le carenze, le lacune, le im

provvisazioni che vi si riscontrano. Il 

prof. Schifani, docente di economia a

graria nell'Università di Palermo, af. 

ferma ironicamente che è necessario 

leggere il piano Grimaldi per scoprire 

che gli acquisti ai bestiame e di mac

chine fanno parte delle opere fondia-
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rie. Il comunista Napoleone Col1ianni 

accusa l'Assessore o chi per lui di avere 

strutturato il programma degli investi

menti in modo da aprire la porta della 

Sicilia al massiccio e indiscriminato in

tervento dei grossi monopoli industriali 

del nord 

Le assenze democristiane. La tu

multuosa riunione è l'ultima presie

duta da Grimaldi. Subentrano 46 gior

ni di crisi della Giunta regionale, che 

si concludono a marzo con una diversa 

distribuzione degli assessorati. A diri

gere lo sviluppo economico è ora il 
socialista Mangione, che decide di af

fidare l'elaborazione e la prima stesura 

di un nuovo piano a un ristretto grup

po di redazione, diretta emanazione del 

, comitato. Del nuovo organo fanno par

te Mirabella, Colajanni, Schifani, Di 

Cristina e Pompeo C.Orso, un docente 

universitario di tendenza socialdemocra

tica. In un secondo tempo vengono 

cooptati il Presidente dell'Unione sici

liana delle Camere di Commercio, Sch1-

ninà, e il prof. Gabriele MoreUo di· 

rettore dell'ISIDA (Istituto Superiore 

per Imprenditori e Dirigenti d' Azien

da). Mancano inspiegabilmente i de

mocristiani, che da mesi conducono 

una sorda e tenace lotta - aperta

mente sostenuti e pressati dalle destre 

- per l'estromissione dal gruppo di 

redazione del comunista C.Olajanni. 

Seguono alcuni mesi di lavoro, che 

finalmente permettono il 5 luglio la 

presentazione al comitato di un primo 

schema di massima del nuovo piano 

regionale. Sui suoi contenuti le noti

zie fornitemi da Mangione sono inte

grate da un esperto economico tra i 

più informati. « I 175.000 nuovi posti 

di lavoro previsti dal nuovo piano per 

i prossimi cinque anni - mi dice -

saranno assorbiti per Ja maggior parte 

( 120.000 unità) dall'attività industria

le. Nella ristrutturazione e nello svi

luppo di questa attività, ci siamo in

dirizzati verso i:l potenziamento deUe 

aziende ad alta intensità di lavoro ri

spetto a quelle ad alta intensità di ca

pitale. Abbiamo puntato soprattutto 

sulla metalmeccanica (prevedendo una 

intensificazione della costruzione di 

macchine utensili, dei lavori di carpen

teria metallica e della produzione di 

apparecchiature elettriche), sulla lavo

razione delle materie plastiche, sull'ab

bigliamento e sull'industria alimentare, 

in vista, in quest'ultimo caso, degli in

dispensabili processi di ristrutturazione 

delle produzioni agricole. Calcoliamo 

inoltre di assorbire nelle attività indu

striali almeno 60.000 lavoratori attual-

La vita politica 

mente occupati o sotto-occupati nella 

agricoltura, di contenere il numero dei 

disoccupati - 1lttualmente oscillanti 

tra i 55.000 e gli 80.000 - nella mi

sura di 40.000 unità, di limitare l'emi

grazione fino a un limite di 75.000 

unità per tutto il quinquennio». 

« Ouanto all'agricoltura - prosep:ue -

prevediamo una ristrutturazione capace 

di sfruttare appieno le favorevoli condi

zioni e le notevoli risorse naturali, in 

modo da ottenere un incremento del 

gettito di quelle produzioni per le 

quali sussistono ampi margini di collo

camento sui mercati nazionali ed esteri. 

T n questo quadro, contiamo di effet

tuare massicci investimenti in opere di 

bonifica, in modo da raddoppiare quasi 

le aree irrigabili, aggiungendo a quelle 

già esistenti altri 200.000 ettari di ter

reno. E' chiaro che la pnma ad essere 

ristrutturata dovrà essere la coltura 

granaria ». 

Le ultime cose che riesco a sapere 

sono che il saggio di crescita dell'eco

nomia regionale è stato previsto nella 

misura del 6,5 per cento annuo, con 

ampi incrementi di produttività in tutti 

i settori, che ndl'attuazione del piano 

è stata riconosciuta una funzione pre

minente agli enti pubblici, che è stato 

posto il problema, ormai inderogabile, 

della riorganizzazione e dell'ammoder

namento della pubblica amministrazio

ne. Gli esperti del gruppo di redazione 

sembra abbiano svolto questa volta un 

lavoro proficuo che dovrà ora essere 

perfezionato dal comitato, dalla Giunta 

di governo e infine dall'Assemblea Re

gionale per la discussione e il voto con

clusivo. E non c'è da perdere tempo, 

perchè oggi più che mai si rende neces

saria in Sicilia la determinamone di 

direttrici coordinate per un intervento 

razionale nei vari settori dell'ecoho

rnia. Soprattutto dopo l'avvenuta de

finizione degli accordi tra Stato e Re

gione in materia finanziaria, che pon

gono a disposizione dell'isola ben 215 

miliardi del Fondo di Solidarietà Nazio

nale e altri 70 miliardi di arretrati. 

Ma il problema è ancora una volta 

quello delle volontà politiche. Gli in

teressi contro i quali il piano dovrà 

necessariamente cozzare sono tanti e 

stratificati; resistenti cd intrigati i nodi 

che allacciano strettamente in Sicilia il 

potere politico a quello economico, sot

tomettendo spesso il primo al secondo. 

Saprà la classe politica siciliana resiste

re alle pressioni interessate, recidere i 

nodi che impediscono Io sviluppo del

l'isola? In attesa di seguire il piano 

lungo l'iter che lo porterà all'attuazio

ne, non resta che sperarlo. 

GIUSEPPE LOTETA • 
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LoNDRA: la City 

I " secondi cento giorni » di Harold 
Wilson sono precipitati -lungo una 

curva cosl insidiosa, da far tremare ogni 
primo ministro, che non abbia le risor
se tattiche di questo straordinario tem
peramento di leader e di uomo di par
tito. E tuttavia tutti, proprio adesso 
che Wilson cerca di spremere da Mo
sca almeno una speranza di poter in
fluire sulla vicenda del Vietnam, hanno 
la sensazione che egli stia consumando 
e bruciando risorse, che avrebbe invee~ 
voluto spendere lentamente, saggia
mente, quanto gli bastasse per rendere 
almeno visibile, non l'attuazione di 
un programma socialista - che non ha 
avuto mai in mente - ma di un pro
gramma radicale, moderno in quanto 
impegnato ad inserire nella vita inglese 
il nesso scienza-politica; serio abbastan
za da fondare, su risultati finanziari ed 
economici incontestabi-li, la sicurezza 
di una nuova legislatu11a. 

Tutto invece, in questo momento, 
appare incerto. 
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Com'è cominciato, quando è inco
minciato? 

Protremmo mettere una data: per 
esempio quella d'inizio dello sciopero 
dei marittimi inglesi. Le dimissioni di 
Cousins obbligano però a riportare pitt 
indietro i moventi della crisi di Wil
son. Cousins è stato al governo, in 
complesso, venti mesi. Non ha inco
minciato dunque a dubitare della « li
nea » Wilson pcrchè abbia, nelle ulti
me otto settimane, dovuto temere (di
nanzi al blocco dei porti) che essa fos
se realizzabile. 

Lungo quei venti mesi, Cousins de
ve invece essersi persuaso, attraverso 
una serie di esperienze, che il dubbio 
non era intorno alla realizzabilità della 
linea di Wilson, ma intorno alla natura 
di essa: intorno alla sua esistenza ste,;
sa. Diamo molta importanza a questa 
ipotesi, di un giudizio meditato, a lup
go ponderato di Cousins, perchè amici 
e avversari lo descrivono come un uomo 
coerente e riflessivo, niente avventuro-

so, intransigente nell'osservanza dei 
patti, non duttile dal punto di vista 
tattico. Senza offendere nessuno, que
sto insieme di qualità, che gli hanno 
meritato una stima eccezionale come 
leader sindacale in Gran Bretagna, non 
sono affatto le stesse che si sogliono 
attribuire a Wilson: imprevedibilmente 
flessibile, capace di risalire dal punto 
più basso della parabola con un gesto 
di gran prestigio, ma anche con uno di 
triviale cucina propagandistica: e riso
luto a farsi riconoscere per alcune azio
ni precise, piuttosto che per le bardatu
re di impegni ideologici. 

Ebbene, quando Cousins ha scritto, 
pochi giorni fa, a Wilson, che si dimet
teva perchè le condizioni politiche del 
contenimento dei prezzi e dei salari 
non rispondono a quelle della deciproca 
intesa di governo; e quando ha avver
tito che la Gran Bretagna non si risol
leva comprimendo la libertà sindacale 
ma trovando gli strumenti per una ef
fettiva spinta produttiva - Cousins 
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son: la sterlina e il vietnam 

WILSON E STEWART 

sapeva sicuramente di non mentire, 

sentiva di muoversi sul solido, tanto da 

dichiararsi subito pronto a dimettersi 
non solo da ministro e deputato, ma .m
che a rinunziare a qualsiasi tentazione 

di assumere la guida clamorosa della 
sinistra laburista. Dalle dimissioni di 
Bevan nel 51, mai nulla era avvenuto 

di cosl grave nel partito. 

Le ragioni di Couslns. Quali sono le 

ragioni di Cousins? Sono anche troppo 

note. Ai congressi ddle Trade Unions 

e a quello laburista dell'autunno scor

so, poi nella fase elettorale di marzo, 

era stato strappato a Wilson il patto 

che i sindacati avrebbero potuto « vo

lontariamente » appoggiare la politica 

dci redditi, a condizione di non sotto

stare ad alruna legislazione che impo

nesse loro restrizioni e direttive. Ebbe

ne, ciò che ha offeso Cousins è stato il 
fatto di veder maturare il provvedimen
to di Brown, inteso a imporre a sin-
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dacati (e a imprenditori) il famoso 

preavviso di un mese al governo nei 

confronti di eventuali spostamenti dei 

~velli salariali - spostamenti dei quali 
11 governo avrebbe l'esclusivo diritto 
di arbitrare se siano effettuabili o me

no. A questo punto Cousins, che è sta

t?. scmp~ cont~~rio in partenza alla po
liuca dei redditi, non poteva che di
mettersi, e ritornare alla testa dd più 

numeroso dei sindacati inglesi, il !>in

dacato dei Trasporti, che appoggia pie

namente (con pochi altri) la sua visione: 

della politica economica inglese, e la 

sua difesa della libertà sindacale. 
Naturalmente Wilson può fare a me

no di Cousins. Lo ha subito sostituito, 

e non sembra abbia fatto molto per 

trattenerlo. !Ma 'Un'analisi elementare 

della sua forza politica impone di osser

vare che un Premier laburista può an

che avere, dietro di sè, il settanta per 

cento del paese, ma non può fare la 

politica di questa maggioranza, se ha 

Cousms e i dockers 

contro di sè la base del proprio parti

to - i grandi sindacati operai. In que

sto senso, il ritiro di Cousins è molto 

più grave per Wilson che il voto con

trario di una quarantina di laburisti 

in merito alla politica vietnamita del 

governo Se si aggiunge la meschinità 

della ritorsione con cui Wilson ha ab

battuto la resistenza dei marittimi, lo 

argomento cioè che la loro rivendica

zione era una manovra comunista, si l' 

costretti a constatare che Wilson :.ta 

vivendo, nella materia politica quotidia

na, l'esperienza che radicalismo e so

cialismo sono solo apparentemente vi

cini, ma che, se si viene alle decisioni 

dì governo, essi in realtà sono oppc;sti. 

Può darsi che Wilson riesca in qualche 

anno a dissolvere la riserva socialista 

nel Labour Party, nessuno può preve· 

derlo: è sicuro comunque che questa 

lotta oggi è aperta, e che difficilmente 

~ 
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i socialisti si lascéranno giocare dai ma
gnifici colpi tattici del Premier. 

I colloqui moscoviti. Magnifici indub
biamente, dal punto di vista spettaco
lare. Il primo è appunto quello, che pa
re sia costato qualche fatica alla diplo
mazia inglese, di farsi invitare a Mo
sca da Kossighin. Partire in missione 
« per la pace nel Vietnam » è un passo 
di cui anche Michael Foot dovrà ap
prezzare la portata. 

Resta da sapere tuttavia che cosa 
possa davvero ottenere Wilson a Mo
sca, più che non gli sia riuscito nel 
febbraio scorso, quando cioè i bombar
damenti americani sugli obbiettivi stra
tegici alla periferia di Hanoi non erano 
stati ancora effettuati. Gli si attribuisce 
il disegno di scuotere la fermezza, con 
cui Mosca continua a respingere la ri
convocazione della conferenza di Gine
vra. Ma sembra difficile che lo sforzo 
riesca, visto che la disputa è sempre 
intorno al fatto, che gli accordi di Gi
nevra presuppongono proprio lo sgom
bero di tutte le truppe straniere dal 
Vietnam, cioè proprio ciò che nè gli 
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americani si sognano di fare, nè Wilson 
di chiedere loro. E' vero che, se voles
sero essere realisti, i sovietici potrebbe
ro ammettere: primo, che gli occordi 
di Ginevra non impegnano gli Stati 
Uniti, che non li hanno sottoscritti; se
condo, che la situazione di fatto è mu
tata, ed è rispetto a questa, e non a pre
scrizioni da tanto tempo violate, che si 
deve agire. 

Ma il punto difficile è solo spostato. 
Realisti quanto si voglia, i sovietici po
trebbero lasciarsi indurre a riconvocare 
la conferenza, purchè fossero noti, e 
vincolanti, i « fini » della guerra ame
ricana nel Vietnam. Ma purtroppo di
ventano di giorno in giorno meno chia
ri. Non è la stampa della sinistra laburi
sta, che lo afferma per rimproverare a 
Wilson un appoggio agli Stati Uniti, a 
scatola chiusa, che compromette la ri
spettabilità della Gran Bretagna. E' la 
stampa liberale più spregiudicata. L'ul
timo « Economist » ad esempio sostie
ne che se lo scopo degli americani è di 
pervenire a conchiudere la faccenda, fa. 
cendo del Sud Vietnam una Sud Corea, 
non c'è assolutamente alcuna mediazio-

... , 
I 
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ne da proporre. Purtroppo l' « Econo
mist » osa sperare in un'alternativa che 
a noi sembra poco onorevole, e cioè che 
invece di una Sud Corea gli americ.mi 
abbiano in mente una Grecia: una so

luzione, cioè, dove, dopo avere fisi
camente eliminato molti comunisti, e 
altri gettati a languire per quasi un 
ventennio in carcere, si è poi consentito 
loro di essere rappresentati attraverso 
l'appoggio a un partito non comunista, 
l'Unione di Papandreu. 

Questa proposta è, a dir poco, cosl 
lontana dallo spirito della conferenza 
di Ginevra, che vogliamo sperare Wil
son si presenti a Mosca con qualche al
tra cosa in mente, almeno con una in
formazione (non diciamo un impegno) 
esatto sui propositi a breve e lungo 
termine degli Stati Uniti, tale da per
mettere almeno che si apra il discorso. 

Johnson: .. l'Inghilterra è debole•. 
Se Wilson però torna da Mosca a 

mani vuote, ricadranno su di lui due 
conseguenze. 

La prima sarà di aver dimostrato che 
il viaggio doveva solo servire a rimon
tare la disgrazia, che avanzava su di 
lui dalla sinistra laburista. La seconda, 
di doversi presentare a Johnson, die
ci giorni dopo, portatore solo della de
cisione sovietica di lasciar marcire la 
aggressione americana in una crescen
te ripulsa di tutta l'opinione mondiale. 

E' vero che Johnson è preparato il 

questa eventualità, e dimostra di non 
volerne tenere conto. La forza, infine, 
è sempre un -argomento potente, con
tro la solidarietà e la riputazione da 
parte degli altri popoli. Ma c'è un par
ticolare che interessa Wilson più da 
vicino. Johnson ha già lasciato capire 
(lodando per contrapposizione la ro
bustezza della Germania) che l'« In
ghilterra è debole». Ebbene, arrivare 
a Washington da Mosca con le mani 
vuote significa sentirsi dire proprio in 
faccia questo parere. Non a caso, un 
giornale dignitoso come il « Guar
dian » vorrebbe che Wilson rispondes
se, dicendo a Johnson che cosa, esat
tamente, gli inglesi in generale, ma in 
particolare i laburisti, pensano della 
sporca guerra. Dopo tutto, non si di
venta più deboli per aver parlato in 
tempo, visto che le cose non possono 
molto cambiare tacendo. 

Ma quello del « Guardian » è un pa
rere isolato. Nessuno in realtà pensa 
che Wilson dirà a Johnson più di quan
to ha già detto: « bravo, bravissimo; 
solo un po' più cauto ». 

FEDERICO ARTUSIO • 



Le elezioni di domenica scorsa in 
Renania Vesttalia sono il primo 
colpo severo alla CDU (Democrazia 
cristiana) dopo l'avvento di Erbard. 
In pratica i socialdemocratici pas-
sano in testa, e riusciranno proba
bilmente a governare, con un'intesa 
con i liberali. Ma siccome la Camera 
Alta in Germania è una « camera 
deili Stati 1, la variazione avvenuta 
ora in un Land 'Pari ad un terzo 
della repubblica, potrebbe recare 
spostamenti di peso politico rilevanti 

anche al Bundesrat. 
Perchè i socialdemocratici hanno 

vinto? Perchè Erhard ha perso? La 
diagnosi corrente fa risalire lo smac
co del aoverno alla crisi del carbone. 
Come è noto, il bacino minerario è 
in crisi, percbè la produzione ted~ 
sca di energia si avvale sempre p1u 
di combustibile liquido, sempre me
no di carbone. Di qui la chiusura 
di miniere, la necessità dei min_atori 
di rivolgersi ad altri settori d1 oc
cupa21ione, previa, eventualmente, 
una breve e inevitabile qualifica

zione. 
A noi sembra tuttavia che i mo

tivi della sconfitta di Erbard non 
possano consistere unicamente nel 
fatto che si attribuiscano al suo go
verno le colpe di una transizione 
tecnica, di fronte alla quale esso 
avrebbe solo dimostrato di prender

sela calma, visto che in un paese 
a pienissimo impiego, come la Ger
mania, la crisi di un settore non 
comporterebbe conseguenze sociali 
di rilievo potendo subito essere rias-
sorbita dalla potenzialità degli altri 

settori. 
In Renania Vestfalia Erhard ha 

perduto, e Brandt ha vinto, peTcfiè 
i sindacati tedeschi lo hanno voluto. 

Ma non lo hanno voluto solo a cau
sa del carbone che chiude. Da qual
che mese a questa parte, sono i sin
dacati che « conducono 11 in Germa
nia Federale la politica d'opposizio

ne. Mentre i socialdemocratici si 
stanno allineando sempre più alla 
CDU nell'accettazione della «legge 
scellerata 1 per i pieni poteri, i sin-
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Brutto colpo 
per Erhard 

dacati gli hanno apertamente dichia
rato guerra. Mentre l'SPD accetta 
di massima la politica economica di 
Erhard, e non trova obbiezioni alla 
linea e classica 1 governativo-padro
nale, che cerca la ristabilizzazione 
in un maggiore sfruttamento ope
raio attraverso più alti orari èi 
lavoro, sono i sindacati a difendere 
coi denti le loro posizioni rivendica
tive. Più esplicitamente ancora la 
Confederazione del Lavoro si è 
« buttata » in politica, quando ha 
preso su di sè la protesta e fisica 1 

contro i neonazisti riuniti a con
gresso. 

Naturalmente, il voto sindacale 
trasferito sul piano politico, non puÒ 
essere, in Germania Federale, che 
una offerta all'SPD e uno smacco 

alla CDU. ~· anche accaduto, questa 
volta, che 1 vescovi cattolici si sia
no del tutto astenuti dal prendere 
posizione in materia elettorale, di
versamente che in passato. Lo spirito 
conciliare di distinzione tra politica 
e religione qui ha operato in mo
do esplicito. Infine la rabbia di
mostrata da Erhard a Gelsenkir
chen, quando, fischiato dai minatori 
non seppe giorni fa che insultarli' 
come plebaglia, ha giocato meravi
gliosamente a suo danno. Questo ge
nere di manifestazioni possono ave

re conseguenze molto diverse a se
conda dei luoghi e delle disposizio
ni moderate dei partiti. A Firenze, 
se viene fischiato un ministro a 
Piazza della Signoria, la gente si 
raccomanda alla Madonna, e vota 
DC e PSI. A Gelsenkirchen si pre
senta il Cancelliere, non lo fanno 
parlare, lo mettono in furore; e do
po gli strappano pure voti a migliala. 

Dopo tutto questo, che cosa pen
sare? che la costellazione democri-
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stiana inizi in Germania il suo de
clino? E' difficile dirlo. 

Bisogna tenere ben fermo un Ja
to · che l'SPD, portato sugli scudi 
dai sindacati, cioè dalla popolazione 
operaia di un grande Land, non 
ha nulla di pronto per assumerne 
una rappresentanza innovatrice e 
per dimostrare di aver preparato 
una svolta. L'unico tratto che ni
stingue i socialdemocratici dai de
mocristiani, oltre al culto che i pri
mi continuano a manifestare, fortu
natamente, per la prassi democrati
ca nel miglior senso weimariano, è 
la ripresa della « questione naziona
le 1, che Brandt abilmente ha agitato 
nell'ultimo anno, attraverso i con
tatti presi con la SED per uno scam
bio di contraddittorii tra le due 

Germanie. Si ricordi del resto che, 
tornando alla questione nazionale, 
l'SPD non !a che riattaccarsi alle 
origini della sua politica di questo 
dopoguerra. Nel 1945, l'accento na
zionalistico era tutto sulle labbra 
di Schumacher, non certo dell'avvo
cato Adenauer, iià .pronto alla gran
de e fictio 1 europeistica e alla gran
de alleanza con gli Stati Uniti. I 

socialdemocratici, intendiamoci, non 
smentiscono ne l'una nè l'altra; ma, 
avendo tatto di Berlino Ovest un 
caso di città martire, hanno in ma
no la bandiera nazionale tedesca 
e la tengono assai più in vista che 
non i democristiani. 

Conclusione: la vittoria dell'SPD 
in Renania Vesttalia non è la vitto
ria di una linea politica, ma la som
ma di due contingenze: il carbone, 
(cioè un momento della lotta di clas
se), e l'antinazismo arrabbiato dei 
sindacati : l'una e l'altra componente 
non si fondono però nell'emblema 
dell'unità tedesca trattata dall'SPD. 

Così quest'ultimo si trova in ma
no una forza, che è impreparato a 
utilizzare. Brutto colpo per Erhard, 
quello di domenica scorsa. Ma an
che una faticosa sorpresa per i tre 
moschettieri della socialdemocrazia. 
Brandt, Erler, Wehner 
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USA 

gott 
mit 
uns 

Perduto l'appoggio dei liberali, John
son sembra rivolgersi ora verso i 
"falchi ", i gruppi oltraJttisti che 
predicano la " santa crociata " nel 
Vietnam. "Andremo al fondo di 
questa faccenda " ha detto il Pre
sidente riferendosi alla guerra nel 
sud-est asiatico. Ma cosa vuol dire 
"fondo"? La 3• guerra mondiale? 

F acile è la discesa verso l'inf emo, 
scrisse Virgilio; noi aggiungeremo: 

altrettanto facile è scendere al livello 
morale dei dannati. E questo è il cam
mino indicato al nostro paese da 
Lyndon Baines Johnson, del quale 
John Foster Dulles avrebbe invidiato 
la satanica abilità. Nelle mani di 
Johnson tutto si trasforma tanto che 
noi perdiamo la capacità di distinguere 
il bene dal male. Così, durante la re
cente intervista televisiva dal suo ricco 
ranch texano, in qualche modo Johnson 



è riuscito a sembrare la vittima addo

lorata, l'innocente obiettivo del bom
bardamento sui depositi di petrolio di 

Hanoi ed Haiphong. 

Critiche • comuniste •? Ancora una 
volta, il Presidente ha identificato !a 

critica con il comunismo. Alcuni dei 
paesi comunisti, ha detto, « hanno fatto 

dichiarazioni capziose, affermando che 
noi bombardiamo obiettivi civili ». 

Forse queste dichiarazioni sono state 
solo premature. « La maggior parte 
dei paesi comunisti ha espresso disap

provazione » ha detto ancora il Presi
dente (se è per questo, anche molti pae

si non comunisti hanno espresso disap
provazione, n.d.r. ). «Prevediamo - ha 

proseguito - che i comunisti solle
veranno la solita obiezione, cioè che 

questo fatto farà irrigidire l'opposizio
ne e non condurrà ad alcun negozia

to ... ». Gli ascoltatori sprovveduti non 
si renderanno conto che questa è l'opi

nione predominante in tutto il mondo, 
l'opinione dcl Vaticano, dei giappo

nesi, dei canadesi, degli indiani, del 

Segretario Generale dell'ONU, di tutti 
i governi dell'Europa occidentale, tran

ne forse quello della Germania occi
dentale; che quasi tutti i piccoli paesi 

dell'America Latina, dell'Africa e del
l'Asia seguono inorriditi le distruzioni 
ed i bombardamenu effettuati a vo

lontà dalla più grande potenza militare 
del mondo contro un paese che è trop

po piccolo e troppo debole per ripa

garla di eguale moneta. Johnson può 
ricevere l'appoggio solo da quei paesi 
che, come ha elegantemente detto, 

« hanno la propria gente » nel Vietnam 
meridionale, gente che noi paghiamo 

profumatamente nel caso del solo pae
se che ne fornisce in quantità, la Co
rea del Sud. 

Se aerei nemici comparissero improv
visamente sopra New York o Washing

ton e cominciassero a bombardare i 
depositi di petrolio nei dintorni, se per 
tre giorni scatenassero l'inferno e noi 
non potessimo sapere se la prossima 
volta colpirebbero il centro della cit
tà, se avventurarsi per le strade diven
tasse pericoloso per i bombardamenti 
dall'alto e per l'infuriare dei frammen

ti di shrapnel delle batterie contraeree 
con le quali noi cercheremmo invano di 
tener lontani gli aggressori, anche noi 
forse faremmo commenti un po' « cap

ziosi », come ha detto Johnson. Com
piacendosi, il Presidente ha spiegato 

che noi « siamo stati molto attenti a 
scegliere obiettivi militari fuori del 

centro delle città, ed a risparmiare 

rutti i civili ». Ma neanche Dio, con :l 
quale talvolta i nostri capi sembrano 
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confondersi, potrebbe essere cosl pre
ciso se decidesse di scagliare i fulmini 

del Suo giudizio. Le cartine topografi
che pubblicate dal londinese Sunday 

Times (3 luglio) mostrano agglomerati 
di abitazioni nel raggio di poche cen

tinaia di metri dai depositi di petrolio 
di Hanoi ed Haiphong, e vere e pro

prie aree residenziali ad un miglio di 
distanza. Non v'è dubbio che gli 

aviatori abbiano cercato di esser pre

cisi e che in gran parte ci siano riu
sciti, ma la povera gente a terra come 
poteva saperlo? E poi, chi siamo noi 

da poterci permettere di decidere f mo 
a che punto possiamo spingere: nel pu
nirli e spaventarli, come un gigante 

che con un piede enorme e sordo 
schiacci un formicaio? 

Testimonianza da Hanoi. Il terrore 

ad Hanoi è stato lucidamente descritto 

da Jean Raffaelli, il corrispondente 
della France Presse nella capitale nord

vietnamiti}. In un cablo pubblicato nel
la stessa edizione del Sunday Times si 

legge: «Il fragore dei bombardieri, del
le esplosioni e della contraerea è di
ventato tanto intenso da terrorizzare 

per se stesso. La gente è corsa nei ri
fugi e nelle trincee saltando a zigzag 

nei giardini privati. Gli shrapnel pio
vevano sui marciapiedi ferendo decine 

di persone. Le informazioni raccolte 
in serata hanno fatto ,pensare che le 
incursioni erano state un lavoro di 
precisione, con tutte le bombe ben 
raggruppate insieme. Non è stato pos

sibile valutare le perdite. ma l'andiri
vieni delle ambulanze e l'affollamen

to davanti all' ospedali! principale 

fanno pensare che siano state relativa
mente gravi. « I funzionari di \X?'ashing
ton hanno lodato l'operazione di bom

bardamento definendola « superba », 

ma ci hanno assicurato che « al mas

simo sono morti un paio di civili», 
pur ammettendo che il fumo ha ~e

riamente ostacolato i voli di ricogni
zione (NY Times, 3 luglio). Lo sporco 

risultato del conto dei morti viene 
sempre corretto in più o in meno, con 

un atteggiamento di onnisciente esat· 
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tezza, per dimostrare il nostro valore 

o la nostra rettitudine. 

Come i nazisti in Olanda. Hanoi 
non si fida della nostra tanto recla

mizzata pietà. Sono stati impartiti 
severi ordini per l'evacuazione, e la 

capitale è abbandonata con la massima 
rapidità possibile da rutte le persone 

che non svolgono compiti essenziali; 

si prevede che la popolazione scende

rà da 1,2 milioni a 300.000 persone. 
Il 2 luglio da Hanoi, Raffaelli della 
France Presse ha riferito che le auto

rità temono non soltanto il bombarda
mento della ci tà e h demoralizzazione 
degli abitanti, ma anche la possibilità 

che le incursioni americane possano 
colpire le dighe che proteggono dalla 

inondazione la popolosa vallata del 
Fiume Rosso con le sue risaie. Le fitte 

piogge cadute sullo Yunan hanno già 

fatto salire il livello del fiume oltre 
il normale; alcune zone di Hanoi si 

trovano sotto il livello delle acque ar
ginate dalle dighe. Squadre speciali 

pattugliano e riparano in continua

zione queste dighe; la loro distruzio
ne, specialmente ora che le acque cre

scono, potrebbe allagare e distruggere 

una vasta are:i della regione nordviet
namita più densamente popolata. Hanoi 

teme che noi possiamo ripetere nel 
Vietnam settentrionale il crimine com

messo dai tedeschi con il bombarda. 
mento delle dighe in Olanda. 

Le parole semplid e chiare spari

scono dal vocabolario, quando il gover

no ci fa sentire frasi fatte di questo 

genere. Il termine che definisce esat
tamente la politica che stiamo se· 

guendo è « schreckltchkeit », cioè or

rore, termine assunto dai tedeschi 
a simbolo della loro strategia nel cor

so della prima guerra mondiale: con 
siste nel cercar di abbreviare il con 

flitto terrorizzando i nemici per fari 

sottomettere. Mi ricordo il disprezzo 
che si nutriva per i tedeschi, quand'ero 
ragazzo, in quanto proclamavano tanto 

apertamente una tattica così diabolica. 
Noi siamo più intelligenti di loro, ed 
a simbolo della nostra benevolenza sce
gliamo una pioggia di fuoco. 

Si può definire la escalation solo co
me terrorismo e guerra economica mi· 

rante a costringere tutto il Vietnam 
a scendere a patti accettando le nostre 
condizioni. Le fonti 'del Pentagono, 

desiderose di raggiungere nuovi e più 
mortali obiettivi, cominciano a far tra
pelare la verità in merito alle incur 

sioni sui depositi di petrolio. Su 
Washington Star (30 giugno) Richard 

Fryk.lund, redattore militare che ha 

-+ 
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buone conoscenze nell'aviazione, riferi
sce che nonostante le incursioni l'infil
trazione di reggimenti nordvietnamiti 
probabilmente aumenterà, come è av
venuto dopo l'inizio dei bombarda
menti sul Nord nel febbraio dell'anno 
scorso. Ha riferito che il nemico ha 
accumulato più materiali di quanti 
possa usarne, e che « se deciderà di 
proseguire l'offensiva, il nemico avrà 
bisogno di ricevere circa 150 tonnel
late di materiale ai giorno », mentre 
« l'attuale modesto ritmo del conflit
to » richiede solo 90 tonnellate. Ciò 
significa che si caricano ogni giorno 
nove autocarri da l O tor.nella te, il che 
non è molto per un piccolo paese cui 
i ragionieri di McNamara fanno cre
dito di 10.000 autocarri. Non importa 
quanto noi bombarderemo: il petrolio 
per questi autocarri si può sempre 
trovare. Il 30 giugno all'udienza della 
Commissione esteri del Senato, il Se
natore Fulbright ha ricordato che il 
21 gennaio scorso McNamara dichiarò 
che sarebbero riusciti a trovare il car
burante necessario per i convogli ::li 
rifornimento anche se noi avessimo 
blcx:cato l'approvvigionamento minan
do Haiphong. McNamara aggiunse; 
« E anche se non avessero benzina, gli 

i 
i 

uomini dell'Oriente hanno dimostrato 
molte volte che sarebbero c'apaci di 
far arriv:tre al sud i rifornimenti solo 
con gli animali da traino e la forza 
delle braccia». Il segreto di queste 
incursioni, cui McNamara si è opposto 
più d'una volta parlando con i· gior
nalisti ad Honolulu e dopo, risiede 
in considerazioni di politica interna. 
Johnson spera di rifarsi della fiducia 
perduta tra i democratici ed i pacifisti 
conquistando i «falchi » ed i repub
blicani. Sta cercando di presentarsi co
me il loro candidato ideale per il 1968 
in quanto riesce a fare ciò che, senza 
successo, era stato promesso da Nixon 
nel 1954 e da Goldwater nel 1964. 
Quando Johnson parla di mantenere 
la parola, come ha fatto ad Omaha, 
vengono in mente tutte le parole 
che ha pronunciato promettendo che 
non avrebbe fatto quello che sta fa
cendo, parole cancellate con un colpo 
di straccio dopo che ha vinto le ele
zioni. 

Il dominio di un uomo. Piano piano 
e gradualmente Johnson ci ha avviati 
lungo una strada di cui nè lui nè altri 
possono prevedere la fine. Dà l'im
pressione di sentirsi una specie di 

i« C'è ancora qualcuno non liberato dal comunismo? » (da Simplicissimus ») 
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Messia, il capo incompreso di una spe
cie di santa crociata. E' circondato da 
falchi e gente dura, ed in confronto a 
loro può ancora credersi un moderato. 
E' sempre stato più che sensibile alle 
critiche, ed ora comincia a considerarle 
come possibili tradimenti. Se è vero 
che il nemico può vincere solo sul 
nostro fronte interno, sostiene Johnson 
come prima di lui in analoghe cir
costanze fecero gli esponenti della de
stra francese, allora la critica della 
guerra è di aiuto e di conforto per i 
nemici. Il discorso di Omaha conte
neva una nota sgradevole: l'afferma
zione che lui e lui solo era stato scelto 
per decidere le questioni della guerra 
e della pace. « Se ognuno in questo 
paese - ci ha detto pochi giorni fa 
dal Texas - lavorasse duramente per 
sostenere i principi della democrazia 
come fanno i nostri uomini nel Viet
nam, io credo che ci sarebbe poco 
da preoccuparsi». Forse che occorre 
promuovere la democrazia per parlare 
il linguaggio proprio dell'uomo che 
comanda da solo? 

Se il costo dell'aggressione, come di
ce il Presidente, dev'esser fatto pagare 
alla fonte, perchè fermarci ai bombar
damenti sul Vietnam settentrionale? La 
fonte del petrolio che noi stiamo 
cercando di bloccare è l'Unione Sovie
tica; lo stesso si può dire per le bat· 
terie antiaeree che circondano Hanoi 
ed Haiphong. Le armi e gli altri ri
fornimenti vengono dalla Cina, ed at
traverso la Cina dalla Russia e dagli 
altri paesi del blocco sovietico. Se 
bombardiamo i serbatoi di petrolio 
del Nord Vietnam, perchè non bombar
dare le raffinerie sovietiche? Se bom
bardiamo le ferrovie e le strade nord
victnamite lungo le quali passano i 
rifornimenti, perchè non bombardare 
anche quelle cinesi da cui affluiscono? 
Se attacchiamo il Vietnam settentrio
nale senza una dichiarazione di guerra, 
scegliendoci a piacere gli obiettivi ed 
i bersagli, perchè non facciamo altret
tanto con la Cina e l'URSS? Il fatto 
è che noi esitiamo a fare una cosa 
del ge:1ere contro paesi tanto formi
dabili, mentre non ci peritiamo di 
farlo ad un paese piccolo e debole, che 
ha l11lJ marina ed un'aviazione dd tut
to trascurabili. Ma quanto ci vorrà per
chè i nostri falchi frustrati comincino 
a reclamare ultimatum che minaccino 
di estendere la guerra a questi santua
ri privilegiati, se non interromperanno 
ogni aiuto? «Andremo al fondo di 
questa faccenda » dice il Presidente 
Johnson. Ma che cosa vuol dire «fon
do»? La terza guerra mondiale? 

I. F. STONE • 



PATTO DI VARSAVIA 
de Gaulle 

non fa testo 

L e conclusioni della conferenza 
dd patto di Varsavia, dopo tanta 

suspense creata dalla stampa occiden
tale, non sembrano aver mutato molto 
nè le strutture nè la portata politico
militare dell'alleanza. Di fatto, credere 
a un rovesciamento di rapporti interni 
avrebbe implicato un presupposto: che 
siano radicalmente mutati i confronti 
di forza tra l'URSS e i suoi alleati. 
Ora questi rimangono sostanzialmente 
gli stessi, in quanto sono determinati 
dal bisogno, che i principali Stati dd-
1 'Est risentono, dell'ombrello sovietico, 
di fronte al carattere che viene forza
tamente assumendo il Patto Atlantico 
- di asse Washington-Bonn. Benchè 
in USA persino « strateghi » di grande 
destra, come l'escalationista professor 
Kahn, raccomandino al governo di non 
costruire quell'asse, se non vuol con
ferire un valore reale e concreto a 
quello Mosca-Parigi, la realtà di fatto 
è quella che è. In queste condizioni, 
paesi come la Polonia, la Cecoslovac
chia, la Germania Est, costituiscono 
fatalmente il pilastro « rigido » del 
patto di Varsavia e i romeni battono 
invano il pugno sul tavolo per una loro 
versione «molle». Nè era da pensare 
che Ungheria e Bulgaria potessero arbi
trare riforme o spostamenti. Kadar 
aveva solo poche settimane prima ab
bracciato posizioni ulbrichtiane; e la 
Bulgaria per il momento si contenta 
di mandare avanti la sua piccola ri
forma libermaniana. 

I ritorni nazionali. Quando dunque 
si è venuti alle decisioni, superata -
pare - la tempesta iniziale tra Brez
nev e Ceausescu, ci si è ritrovati con 
pochi mutamenti dmanzi agli occhi. 

Sul problema del Vietnam, l'accordo 
è stato generale per un rafforzamento 
di assistenza a Hanoi. Restiamo davve
ro molto interessati a sapere se dovrà 
conseguirne qualche cosa di pratico, o 
la solita, più clamorosa esclamazione 
di sdegno contro i « cattivi » americani. 
Sul piano europeo, il documento finale 
è abbastanza magro. Auspicio di scio
glimento dei blocchi, ma ribadimento 
dello statu quo, vista la riottosità de
gli atlantici; e invito formale ad una 
conferenza paneuropea ai fini di una 
politica di sicurezza, ma con obbiettivi 
troppo imprecisi, o troppo generici 
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Parata a Lipsia 

per trovare seriamente un'eco che, in 
Occidente, metta in inquietudine qual
cuno almeno dei paesi atlantici. 

In breve: la Romania è rimasta al 
suo posto (di quasi nessuna partecipa
zione al patto di Varsavia), ma non ha 
ottenuto nulla a favore di una riforma 
dell'alleanza, intesa a svuotarne certi 
dispositivi militari. Pare, infatti, che 
l'alleanza sarà invece rafforzata, con 
il contributo di tutti gli alleati, nel 
senso di una apparato più fitto di .At
trezzature missilistiche, se anche con 
qualche riduzione degli effettivi e dei 
dispositivi convenzionali. A conti fat
ti, è risultato che è molto meno isolata 
l'URSS nella propria area, che non gli 
Stati Uniti, a causa del Vietnam, !n 
quella atlantica. Si è visto -invece che 
la secessione romena è molto meno 
significativa all'Est, di quanto non lo 
lo sia quella gollista all'Ovest. Dalla 

nostra parte, pur rifuggendo dal se
guire la Francia nella sua linea di 
indipendenza, gran parte delle diagnosi 
del Generale sono, per sezioni, condi
vise o dai governi o dalle opinioni pub
bliche atlantiche. Per contro, la se
cessione romena appare strettamente 
un piccolo nodo di interessi, rispetta
bili ovviamente, ma incapaci di rag
giungere un vero livello di alternativa 
politica, data la situazione interna
zionale. 

Detto questo, non si intende negare 
che la difficoltà che attraversa il patto 
di Varsavia, niente affatto rilevante 
per il suo funzionamento come orga
nismo difensivo, sia data dal riemer
gere dei nazionalismi, di cui quello 
romeno non è affatto l'unico esempio. 
E' altrettanto noto che Budapest volt.i 
le spalle a Bucarest quando si parla 

-+ 
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Agenda Internazionale 

CEAUSESCU 

?eI . tratta~ento che questo governo 
mfligge agli ungheresi di Transilvania 
ed evita a stento di leticare con Prag~ 
a causa di quello che subisce la mino
ranza magiara in Slovacchia. Lo spirito 
di « riconoscimento ,. nazionale è alto 
egualmente presso i polacchi· e lo !.i 
ritroverebbe alla radice ste~sa della 
frustrazione internazionale subita dalla 
Germania Est. Ad alimentare questo 
sentimento contribuisce non solo la 
stasi europea, che allenta i vincoli dei 
blocchi tanto ad Est come ad Ovest; 
ma la ricerca di più spregiudicati rap
porti economici con l'Ovest. Qui, non 
è solo la Romania in gioco, ma la 
stessa Polonia, lo Stato forse oggi me
glio assecondato dagli Stati Uniti. 

11 riformismo economico. Un terzo 
fattore infine contribuisce a questa ri
nascita nazionale, e sono le riforme 
economiche interne. Quanto più si 
ripetono, con varietà di modi e di 
effetti, le esperienze di revisionismo, 
tanto più ciascun paese vive l'esperien
za di maggiore partecipazione diretta 
alle cose proprie, alla propria riuscita: 
e questo accresce ovviamente la co
scienza della propria distinzione dagli 
altri, della propria originalità. 

Ciò che invece non muta sinou 
seriamente, è la sovrastruttura politica 
vera e propria degli Stati dcl campo 
socialista. Il fatto è da tcncre presen
te, pcrchè questa stasi dipende proba
bilmente da due elementi. Il primo 
è il giudizio della sostanziale persi
stenza dell'equilibrio internazionale, 
che richiede, anche forzosamente, l'im
mutabilità dci regimi. Il secondo è 
l'imprevidenza di questi, nei confron
ti di fermenti, che sono insiti nella 
stessa prassi delle riforme economiche, 
e che possono essere a lungo contenu
ti, ma rischiano, all'improvviso, di 
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scoppiare. Quando avvennero i fatti 
d'Ungheria, la diagnosi ufficiale comu
nista fu duplice: primo, controrivo
luzione. Secondo, autocritica, cioè am
missione di non aver saputo propor
zionare i diritti politici alle mutate 
strutture dell'economia. Bene, l'impres
sione è che, lentissimamente, attraver
so il riformismo economico-sociale, si 
prepari oggi una nuova occasione di 
riforme politiche, che in ogni Stato 
potrebbero anche assumere aspetti e 
tempi diversi ma che diverrebbe co
munque difficile reprimere. Ma di que· 
sto non si ha sospetto, a quel che sem
bra, nei gruppi dirigenti. Al massimo, 
di tanto in tanto, si coglie sul fatto 
un gruppetto antipartito, e lo si em11r
gina. Se l'URSS deve temere, a di
stanza, una crisi del patto di Varsa
via, ci sembra che essa potrà venire 
da questo « piano ,. della realtà inter· 
na dei paesi membri di esso. Non è 
~mminente; bisogna tuttavia presa· 
girla. 

E' singolare, da questo punto di 
vista, l'imprevidenza dei paesi o dei 
partiti marxisti, nei confronti di que
sto elementare rapporto struttura-so
vrastruttura. Anche 1n Occidente !li 
sono dati esempi analoghi. Non pili 

GoMULKA 
E NovOTNY 

lontano che in Italia, mentre nel de
cennio 50-60 si effettuava, fra pro
duzione e poteri pubblici, un tipo di 
alleanza socialdemocratica, di cui oggi 
il centrosinistra moderato raccoglie, 
stabilizza, legalizza i frutti, i comuni
su non si resero neppur conto che 
l'esplosione produttiva e comunista 
italiana avrebbe predisposto una nuova 
costellazione politica, di cui il piano, 
in quanto non impone limiti o con
trolli alla mano privata, sarebbe stato 
lo strumento di persistenza nel tem
po. E' allora che li PCI ha lasciato 
prodursi le condizioni, che lo obbliga
no ormai da anni ad una lunga e ste
rile guerra di posizione. Se volessimo 
insistere in questa tesi, dovremmo 
accennare anche al comportamento del 
PCF nel 1958, quando si associò alla 
condanna della Quarta Repubblica, 
senza rendersi conto che avrebbe cosl 
regalato tanti dei propri voti a De 
Gaulle: ma anche allora, una analisi 
delle forze sociali interessate ad una 
soluzione d'ordine era venuta nel PCF 
a mancare. Certo, il discorso resta 
molto diverso all'Est e all'Ovest, non· 
dimeno l'impressione di una comune 
carenza, o non vigilanza, è la stessa. 

SANDRO MAURI • 



ELDO 
la paura 

del moloch 

"vi sono più occasioni di accordo 
in cielo di quante possa immagi

narne la politica in terra»: con questa 
azzeccata parafrasi scespiriana un mem
bro iinglese dell'ELOO, tornando da 
Parigi sabato scorso, ha commentato il 
compromesso rapidamente e felicemen
te raggiunto sul programma spaziale 
europeo, a conclusione della crisi aper
ta dagli stessi inglesi, che avevano po
sto i partners di fronte ad una rigida 
alternativa: o facciamo sul serio o la
sciamo perdere. 

L'incontro di Parigi ha accontentato 
- caso raro - veramente tutti: con
tenti gli « europei ,. pcrchè l'Inghilterra 
non se ne va; contenti gli inglesi che 
hanno ottenuto la riduzione dei propri 
oneri dal 40 al 27 % ; contenti i tede
schi, che pagheranno Mch'cssi il 27%, 
ma vedranno aumentata la loro influen
za; contenti i francesi che, pur aumen
tando il loro contributo dal 21 al 27%, 
l'hanno spuntata per la base di lancio 
equatoriale, che sarà quella da loro pro
posta nella Guyana; contenti, infine gli 
italiani, che pur impegnandosi anch'essi 
ad un leggero aumento della quota (dal 
9,78 al 12% ), hanno ottenuto la re
sponsabilità globale dello « stadio di 
apogeo», che significa un forte aumen
to quantitativo e qualitativo di com
messe alle industrie nazionali e l'occa
sione di un'avanzata esperienza scien
tifica. 

Soddisfazione generale, infine, per
chè, superando le esitazioni e le per
plessità della prima fase del program
ma, si è giunti all'impostazione di un 
nuovo progetto l'« ELDO - A.P S. ,. 
che esce dai limiti sperimentali per mi
rare, in concreto, alla crea1Jone di un 
sistema europeo di tdccomunicazioni 
spaziali, mediante satelliti sincroni, del 
peso di 150-160 chili ad una quota 
orbitale di 36 mila chilometri. 

Il nuovo programma si pone chia
ramente su un piano competitivo con 
quello degli americani, che proprio re
centemente hanno annunciato di voler 
mettere in orbita entro il 1968 modelli 
avanzati di « Early Bird », del peso di 
113 Kg. con 1.200 canali telefonici con
tro i 250 dcli'« Early Bird » attuale. 

La frusta americana. Del resto, solo 
sotto la frusta degli americani, la cui 
corsa tecnologica ha assunto un ritmo 
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febb~ile, gli europei potevano mettere 
la testa a posto. Questo dell'ELDO è, 
perciò, un accordo tanto più significa
tivo, perchè - per la prima volta -
il timore del Moloch tecnologico ame· 
ricano è valso a far prendere coscienza 
dei pericoli di perdere definitivamente 
terreno. 

Che l'accordo sia intervenuto in 
« cielo » e non in « terra », - come 
dice il negoziatore inglese - se dimo
stra che in sede spaziale, e sotto il 
pungolo di un concorrente che non 
perde tempo, l'intesa è relativamente 
facile, rappresenta tuttavia un prece
dente di grandissimo interesse. 

Lo ha notato anche il nostro Rubi
nacci, mettendo piede a Fiumicino, di 
ritorno da Parigi: «L'accordo - egli 
ha detto - pone le basi per ridurre 
il divario, che si va sempre più aggra
vando, fra. il progresso tecnologico ame
ricano e qudlo europeo». Ciò non si
gnifica, naturalmente, che non debba 
esserci dialogo: la tecnica moderna non 
può essere autarchica, nemmeno a livel
lo continentale. « Ma perchè il dialogo 
possa portare a risultati efficaci - è 
ancora Rubinacci che parla - è neces
sario che i Paesi europei non agiscano 
in ordine sparso, ma si presentino in
sieme e su una base coordinata. Il coor
dinamento degli organismi spaziali va 
pertanto considerato come una prima 
applicazione di un'iniziativa tendente a 
stabilire un dialogo con gli Stati Uniti 
per la cooperazione tecnologica». 

Il realismo inglese. Esatto: tanto, che 
- almeno per l1ELDO - si sono riu
sciti a superare tutte le frizioni, gli 
stessi ordinamenti istituzionali europei, 
pur in un momento in cui i processi 
di integrazione attraversano gravi dif
ficoltà. In questo caso, gli inglesi la
vorano con i « sei »; i francesi accan
tonano la «grandeur», anche se non 
escludono di mettere in piedi un si
stema di telecomunicazioni autonomo; 
persino gli italiani riescono a cambiare 
un buon accordo, non solo sotto le con
suete suggestioni di prestigio. 

Che il merito principale vada al rea· 
lismo inglese è un fatto: la svolta del
l'ELOO è stata provocata dalla loro 
impennata. Ma la causa fondamentale 
del successo di Parigi - va ribadito -
è la paura dell'America, che finalmente 
ha avuto un esito salutare. E' da augu
rarsi che l'EùOO sia di insegnamento 
per gli altri settori di sviluppo tecno
logico in Europa. 

Resta da fare il discorso che riguarda 
noi italiani: Rubinacoi è tornato da 
Parigi con un buon accordo. E sta bene. 
Ma, ancora una volta, in realtà ne sap-

piamo ben poco. Prima di partire, il 
ministro della Ricerca aveva posto al
cune pregiudiziali: l'Italia è disposta 
ad erogare una quota maggiore a con
dizone che le vengano assegnati com
piti più impegnativi e commesse più 
consistenti: l'Italia rimarrà nell'ELDO, 
se tutti vi rimarl'anilo (leggi Gran Bre
tagna); l'Italia chiede che sia avviato 
il processo di unificazione delle tre at
tuali organizzazioni europee (ELOO, 
ESRO, CETS) 

Il Gotha industriale italiano. Le tre 
condizioni sono state accolte a Parigi, 
ma il dettaglio dell'accordo non ci è 
noto, nè le pregiudiziali italiane rap
presentano il frutto di un nostro dibat
tito, di una scelta presa a ragion ve
duta, confrontando tutte le opinioni e 
alla luce dei nostri concreti interessi. 

Dalle colonne ddl' « Astrolabio » 
avevamo chiesto (n. 25 del 19 giugno) 
che Rubinacci andasse a Parigi, avendo 
in tasca un mandato che fosse il risul
tato di un'analisi approfondita, concre
ta e pubblica. Non è avvenuto cosl, 
nè, evidentemente poteva avvenire per
chè mancano all'Italia gli strumenti giu
ridici, tecnici e politici idonei a realiz
zare un'efficace dialettica sui problemi 
della ricerca. 

Che poi - ad occhio e croce - il ri
sultato di Parigi sia stato buono, non 
fa dimenticare questo problema: sem
mai sottolinea l'urgenza che esso venga 
affrontato e risolto. 

Un'ultima osservazione marginale: 
l'accordo per l'ELDO è di particolare 
interesse per la nostra industria priva
ta, che ne sarà la beneficiaria. Come 
non notare, allora, che quando c'entra
no certe grosse sigle del nostro Gotha 
industriale, le cose vanno rapidamente 
e felicemente in porto? Se si trovasse 
il modo di risolvere con altrettanta sol
lecitudine il complesso dei nostri pro
blemi di ricerca che impegnano l'inter
vento pubblico? 

MARIO DEZMAN • 
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bilancio della congiuntura 
L a • svolta inferiore ,. è conferma

ta, il sistema economico torna a 
tirare ma la congiuntura ha lasciato 
segni duraturi non soltanto nelle stmt· 
ture economiche ma anche in quelle 
sociali. In parole povere: la condizio· 
ne di chi lavora è peggiorata e la sot
tolineano i dati contenuti nel rapporto 
che l'ISCO ha consegnato al CNEL. 
Se ha un difetto, questo rapporto, è 
purtroppo quello di venire nel momen
to stesso in cui il CIPE si avvia a 
definire le linee d'impostazione del 
bilancio di previsione dello Stato per 
levare i dati sommari del rapporto per 
l'anno prossimo. E' dunque urgente ri· 
cavarne una morale che concorra al-
1 'impostazione del bilancio. Tocca ai 
socialisti questo compito, proprio per· 
chè il loro apporto al Governo ha con
sentito al sistema economico di supe· 
rare, senza rovinose perdite, un mo
mento assai brutto. Gli tocca dunque 
ora di chiedere la contropartita. 

Occupazione e produttività. La com
posizione sociale del paese ha subito 
infatti una macroscopica involuzione. 
La popolazione è aumentata, mentre 
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la forza del lavoro è diminuita e nel 
suo ambito è diminuita anche la for.la 
di lavoro occupata. Beninteso: non è 
possibile una disaggregazione che con
senta di individuare se lo stesso feno
meno ha colpito le due componenti 
della forza del lavoro: i datori e i 
prestatori d'opera; ma è pensabile 
che entrambe abbiano obbedito alla 
stessa situazione, anche se evidente
mente le conseguenze si fanno poi sen
tire in modo diverso. Si veda la tabella 
che accludiamo. Le forze del lavoro, 
tra il 1964 e il 1966 (aprile su apri
le), scendono dal 39,6 al 37,6 per 
cento rispetto al totale della popola
zione. In un anno è anche diminuito 
(aprile su aprile) il numero degli ita· 
liani sia residenti che occupati al
l'estero. Tra i lavoratori occupati vi 
sono poi diminuzioni in tutti e tre 
i settori: agricoltura, industria, ter
ziario. L'industria ha espulso quasi 
quattrocentomila dipendenti, molti al
tri ha fatto lavorare a orario ridotto. 
Eppure la produzione industriale è 
c1esciuta ed è crescuita la produttività 
del lavoro. 

Trarre a questo punto le prime de-

duzioni sarebbe semplicistico. Occorre 
prima annotare che nell'ultimo anno il 
salario lordo medio orario è cresciu· 
to del 12,5 per cento (misura notevo
le, anche se inferiore a quelle segnate 
nel 1962 e '63) e che però la retri
buzione di fatto pro-capite è cresciuta 
soltanto del 9 per cento. L'aumento 
poi della retribuzione di fatto pura e 
semplice è del solo 3,9 per cento. Cioè 
il mondo del lavoro che dipende dal
l'industria (escluso costruzioni) ha vi
sto crescere il proprio reddito globale 
del 3,9 per cento (al netto delle trat· 
tenute ma non di quelle versate dal 
datore di lavoro e che nell'anno - se 
non si tiene conto della « fiscalizza
zione i. operaia dal Governo a favore 
dell'industria - sono ancora aumen
tate). 

In termini ancora più semplici (e 
tenendo conto dell'aumento del costo 
della vita, per inferiore al consueto 
che esso sia stato), è accaduto che il 
complesso delle persone occupate dal-
1 'industria ha « incassato» un numero 
di lire all'incirca uguale a quelle in
cassate l'anno precedente dalle persone 
allora occupate. 



L'altro aspetto della questione è evi
dente: essendo diminuito del 4,7 per 
cento il numero medio mensile degli 
operai occupati è chiaro che ciascuno 
d'essi - di quanti cioè sono rimasti 
occupati - ha guadagnato di piu. Se 
poi si considera che il numero medio 
di ore di lavoro è anch'esso diminuito, 
è ugualmente chiaro che l'effetto fina
le è stato appunto un maggior com
penso monetario per ogni ora di la
voro effettivamente prestato. Esatta
mente del 12,5 per cento. Ma questo 
aumento non dipende che in parte 
dalla contrattazione sindacale: le re
tribuzioni minime contrattuali sono 
cresciute solo dell'8,3 per cento. Si 
può a questo punto passare alle de
duzioni. 

Pensionamento forzato. Il dato più 
evidente è che la forza di lavoro oc
cupata è « invecchiata»: cioè la dif
ferenza fra !aumenti contrattuali e 
aumenti di fatto è il prodotto di « scat
ti di anzianità ». Poichè però il nu
mero dei disoccupati dell'industria è 
aumentato in misura inferiore al nu
mero dei suoi licenziati si deve de
durre che i licenziamenti sono stati 
in buona misura operati tra i pensio
nabili: è avvenuto un pensionamento 
forzato mentre non sono state operate 
assunzioni. Anche qui occorre fare una 
considerazione: pur essendosi assai 
rallentato il numero delle assunzioni, 
il numero delle persone in cerca di 
prima occupazione non è cresciuto in 
misura inversa. Se da una parte vi è 
pensionamento anticipato, dall'altra vi 
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è evidentemente un'altrettanto forzata 
prosecuzione negli studi di giovani che 
per questa via rallentano il loro in
gresso nel mondo di chi offre il pro
prio lavoro. 

Poichè i giovani che studiano - le 
borse di studio essendo assai scarse -
pesano sulle famiglie; poichè i pensio
nati - essendo la stragrande maggio
ranza delle pensioni ancora insufficien
ti a vivere - pesano anch'essi in buo
na misura sulle famiglie, è evidente 
che la maggior liquidità finale ottenu
ta dai capi-famiglia dipendenti dall'in
dustria non è andata a loro diretto be
neficio ma anzi solo in parte è servita 
a scoprire le maggiori esigenze basilari 
delle famiglie stesse. E ciò, nonostan
te che tale maggior liquidità assoluta 
sia il prodotto di una maggiore red
ditività del loro lavoro (e naturalmen
te anche di apporti di capitale, di rin
novi tecnologici e organizzativi effet· 
tuati dalle imprese) e di un maggiore 
impegno e rischio nella lotta sindacale. 
Si comprende quindi come permanga 
(ma altrettanto si può dire per l'agri
coltura e le attività terziarie) la spin
ta sindacale degli occupati. Nell'ipo
tesi che si esaudisca tale pensione, che 
si formi quindi nuova liquidità sulla 
strada dei consumi, vi è da temere 
una spinta inflazionistica? No certa
mente, nella situazione descritta e che 
può mutare solo ove ad aumenti 
salariali si accompagnino anche aumenti 
di occupazione. 

Un incremento improbabile. E' l'in
cremento dell'occupazione che non ap
pare probabile. Il rapporto dell'ISCO 
matematicamente .dimostra come le 
lotte sindacali in atto frenino la cre
scita dei beni d 'investimento. Ma que
sta crescita, nel settore delle imprese 
private, è capace di offrire nuovo la
voro? Nessun dubbio che rinnovi tec
nologici possano indurre le imprese a 
un ricambio qualitativo dei propri di
pendenti e quindi ad assunzioni tra 
persone in cerca di prima occupazione, 
con conseguente pensionamento di di
pendenti anziani. Ma nessun sintomo 
vi è, nelle risposte degli intervistati 
dall'I SCO, che le imprese vogliono, 
oltre che aumentare gli investimenti 
e la produttività aziendale, creare an
che nuova occupazione. Si pongono 
quindi, rispetto al mondo del lavoro, 
vari problemi che incombe allo Stato 
di r isolvere o almeno di concorrere a 
risolvere. 

Un problema è quello di :ntervenire 
nel mondo dello studio. E vi sono due 
modi: accrescendo il riumero delle 
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L'OPERA COMPLETA DI ABV 
WARBURG. I capolavori di sen
sibilità psicologica e geniale 
padronanza del materiale che 
hanno assicurato al Warburg un 
posto particolare tra i grandi 
storici dell'arte. Prefazione di 
Gertrud Bing. Rilegato L. 7000. 

~ ~ 

ROSTOVZEV 

STORIA 
ECONOMICA E SOCIALE 
DEL MONDO ELLENISTICO 

La vita del mondo greco e dei 
territori a cultura mista, greco
scltica, greco-iranica ecc. Come 
sia stato ellenizzato l'Oriente e 
come la classe dirigente elleni
stica si sia poi data al Romani. 
Un affresco ancora più grandio
so della STORIA ECONOMICA 
E SOCIALE DELL'IMPERO ROMA· 
NO. Volume I, rilegato L. 8000. 
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BUCHARIN 
L'ECONOMIA MONDIALE 
E L'IMPERIALISMO 

Un libro che è alla base del pensiero economico 
marxista moderno. Edizioni Samonà e Savelll. L 2000 

ASOR ROSA 
SCRITTORI E POPOLO 

I. Il populismo nella letteratura italiana. L. 1400 
Il. La crisi del populismo (Cassola, Pasolini). L. 900 

Una nuova edizione del libro piu discusso nella si
nistra italiana. Edizioni Samonà e Savelll. 

La Nuova Italia 
Armando Plebe ha curato il volume 11/6 della Fiio
sofia del Greci nel suo sviluppo storico di Eduard 
Zeller (L. 5500, rii. L. 6500), che comprende l'etica, 
la retorica, l'estetica, la religione di Aristotele e i 
Peripatetici piu antichi. 

In La ceramica arretlna a rilievo di Francesca Paola 
Porten Palange sono pubblicati, con prefazione di 
Arturo Stenico, 148 pezzi inediti del Museo Nazio
nale di Roma (l. 1700). 

Segnaliamo inoltre i Diari 1940-1944 di Emanuele 
Artom (l. 1500) a cura del Centro di documentazione 
ebraica di Milano: la storia intima di un giovane 
borghese che passa dagli studi storici alla resistenza 
armata. 

Novità Paldela: Il 2· volume del Grande Lessico del 
Nuovo Testamento (l. 16.000); e Il libro di Isaia, testo, 
traduzione e commento di Felice Montagnini, un ap
proccio storico-critico al Profeta nel suo tempo 
(l. 1500). 

John Dewey 
LA RICERCA 
DELLA CERTEZZA 

Studio del rapporto tra conoscenza e azione. Presentazione 
dl Aldo V1salberghi. L. 3000. rii. L 3500. Di John Dewey sono 
state ristampate Nature e condotte dell'uomo e L'Arte come 
esperienza. Entrambi i volumi costar.o L. 3000. rii. L. 3500. 

TRE ANNI 
DI SCUOLA MEDIA 

Il nuovo fascico lo speciale di Scuola e Città: bilancio e pro
spettive della scuola di tutti. L. 1500. 
i: 1n vendita anche la ristampa di Matematica moderne e scuola, 
un fondamentale riferimento per la nuova didattica. L. 2.000 

scuole e dei docenti; aiutando le fa
miglie con un reale finanziamento agli 
studenti. Date le richieste di lavora
tori 6empre più qualificati che si pro
filano per le imprese (private e pub
bliche: qui compresi i ministeri tutti 
in fase di necessaria evoluzione mec
canografica) anche la seconda via è 
una via produttiva, pur se non si può 
disconoscere che la primg è prioritaria 
perchè ha poco senso pagare studenti 
che non trovino aule e docenti in 
numero bastante. 

Un secondo problema è quello di 
intervenire nd settore previdenziale. 
Una strada già presa dal Governo an
che se in direzione sbagliata. Teori
camente sbagliata, anche se umana
mente comprensibile. Si pensi alle tri
bune che la Camera riserva al pubblico 
gremite nei giorni scorsi in cui si 
approvava la legge per la concessione 
di un assegno (di entità più vergogno
sa che modesta) ai menomati civili. Si 
intuiscano le pressioni di quei pensio
nati « forzati » di cui si è detto, dei 
mutilati di guerra ancora insoddisfat
ti. .. Ma per questa via occorrerebbero 
cifre ben maggiori di quelle che si 
hanno. Il problema è anche qui di 
prospettiva: di redditività dei proven
ti sociali. 

Il nodo previdenziale. Il rapporto 
dell'ISCO, nelle sue cifre, è, per questa 
parte, assai severo. Il rapporto delle 
entrate degli Enti di previdenza è 
passato tra il 1951 e il 1965 da 100 
a 822,7, con aumenti annui del 16,2 
per cento e del 19 se si bada al solo 
quinquennio 1961-1965. I itrasferi
menti operati dagli altri Enti pubblici 
- in specie lo Stato - a questi Enti 
previdenziali sono saliti da 303 miliar
di nel 1964 e 807 miliardi nel 1955. 
Vi ha concorso la misura legislativa con 
la quale lo Stato si è parzialmente so
stituito alle imprese nel versamento 
dei contributi, ma anche a prescindere 
da questo pesante trasferimento, l'in
cremento degli oneri previdenziali è 
stato, come si è visto, rilevantissimo. 
In buona misura la lievitazione è auto
matica e la Confindustria, per bocca 
di Costa, ha appunto offerto alla con
troparte sindacale di porre un limite 
a questo automatismo. Può essere un 
avvio, ma insufficiente e anche peri
coloso per i lavoratori se non inter
venga radicalmente lo Stato. Con la 
totale riforma degli Enti previdenziali 
e la fiscalizzazione completa di questi 
oneri. E' un'istanza che il Programma 
recepl con Giolitti, che Pieraccini ha 
conservato come finalità: avvicinarne 



l'attuazione pare ormai indispensabile. 

Anche la fiscalizzazione - o il 
correttivo proposto da Costa - si 
risolverebbe in una maggiore liquidità. 
La realtà è che ogni misura sociélle 

crea linquidità; ma non è affatto 
detto che essa debba produrre infl.i
zione. Purchè si adoperino, natural
mente, determinate condizioni. Anche 
queste sono evidenziate dall'ISCO a 
maggior conforto di quanti - e anche 
in sede po,litica: si veda Fanfani al
l'ultima Commissione Esteri della Ca
mera - rilevano la persistente inade
guatezza e l'insufficiente sviluppo delle 
nostre strutture agricole. Anche qui 
è necessario un massiccio intervento. 
Atto anzitutto ad aumentare la red
ditività dell'agricoltura: altrimenti ne 
risente la bilancia commerciale (e que
sta ha ben dimostrato nel 1963 d'es
sere una possente via d'inflazione); e 
poi a renderne più redditivo il frutto 
abbattendo sperperi derivanti dal tra· 
sporto di derrate deperibili, sradican
do un'intermediazione parassitaria e 
granosa, riformando il sistema distri· 
butivo col favorire le catene d'acquisto 
tra dettaglianti e col consentire l'in
gresso dei supermercati alimentari. 
Quest'ultima via è stata fatta propria 
dai programmi dell'IRI, la prima è 
assai più blandamente perseguita dal 
secondo Piano Verde. 

Maggiori investimenti in agricoltu
ra dovrebbero anche essere bene ac
cetti all'industria, posto che la stra
da - che le conviene - della mag
giore integràzione europea è possibile 
per l'Italia ormai solo nella misura 
in cui anche la sua agricoltura diven
ga produttiva. Semmai da questo lato 
vengono critiche per l'impiego delle 
somme che lo Stato rasl:rella, nominal
mente a favore dell'agricoltura, quan
do si scopre - come si è scoperto -
che quasi la metà dei fondi del primo 
Piano Verde non sono finiti in mano 
agli agricoltori (per sperperi burocra
tici o per aver preso altre vie: e non 
ci riferiamo a vie penalmente ille
cite, anche se amministrativamente 
non consentite). E comunque si sono 
disperse per troppi rivoli (come i mi
liardi concessi alle zone depresse del 
Centro-Nord). 

Investimenti o razionalizzazione? Si 
è parlato dei pensionati (attuali e pros
simi) forzosamente estromessi - ma 
più da ragioni tecnologiche che con
giunturali - anzitempo dal mondo 
del lavoro, e della necessità di badare 
a loro riformando il sistema previ
denziale (compreso quello sanitario). 
Si è parlato dcl mondo degli studenti. 
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Si è parlato degli occupati che occorre 
compensare almeno sul piano previden
ziale (minori oneri, maggiore assisten
za: anche sanitaria). Occorre p~r par
lare dei disoccupati e conseguentemen· 
te del settore edilizio, cui si deve il 
loro maggior numero. Anche qui OC· 

corre l'azione dello Stato. 
La possibilità di finanziare tutta 

questa azione di interventi e di inve
stimenti esiste: esiste infatti al mo
mento una discreta liquidità inutiliz
zata presso gli Istituti di credito. Nes
suno la contesta. Tutti ritengono anzi 
- e proprio ai fini anti-inflazionistici 
- che sia necessario impiegarla in in-
vestimenti. Si argomenta solo che chi 
deve utilizzarli è l'impresa privata. Sia 
perchè occorre, per la ripresa, abbon
danza• di capitali, sia perchè essi servo
no a lungo termine e a basso costo. 
Ma nessuno dimostra la propensione 
dell'impresa privata a utilizzare total
mente la liquidità esistente. 

Il rapporto dell'ISCO, in certe sue 
parti di analisi degli sviluppi più re
centi, pare anzi suggerire l'ipotesi che 
l'aumento di produttività dell'indu
stria si vada sempre più collegando an
che in Italia alla razionalità piutto
sto che alla massa dei capitali inve
stiti. 

E' di tutto ciò che occorre ragionare 
nel formare il nuovo bilancio dello 
Stato. L'anno scorso - anche se !o 
sbilancio andò per troppa parte a 
coprire il maggior incremento delle 
uscite correnti piuttosto che a benefi
cio degli investimenti - si usò il 
trucco di preventivare una serie di 
interventi (solo in piccola parte da ef
fettuarsi sul lato degli investimenti) 
avvertendo che essi sarebbero stati 
iscritti in bilancio quando si fosse prov
veduto alla loro copertura mediante 
emissioni. 

1. Forze di lavoro occupate 
Agricolwra 
Industria 
Altre attività 

2. Forze di lavoro inoccupate 

Disoccupati 
In cerca di prima occupazione 

3. Totale forze di lavoro (1 +2) 

4. Altra popolazione 

5. Totale popolazione (3 + 4) 

Economia 

Occorre quest'anno avere il corag
gio di iscrivere subito le entrate e le 
uscite indispensabili agli investimenti. 
Nella misura in cui il bilancio indicherà 
chiaramente una volontà primaria di 
assorbire, con il proprio intervento, 
la disoccupazione, in questa misur:t 
sarà anche possibile al Governo av
viare un discorso serio con i sindaca
ti. Ma è anche chiaro che le pressioni 
sindacali degli occupati possono essere 
più ragionevolmente contenute se pa
rallelamente si bada anche alla loro 
situazione, almeno a quella previden· 
ziale. 

Contenere le spese nell'ambito della 
strettissima misura del risparmio pub
blico esistente (della differenza cioè 
tra le spese ordinarie e il complesso 
delle entrate) allo scopo di « lasciar 
fare » all'impresa privata in fase di 
rilancio non significa necessariamente 
essere « dalla parte della libertà ». Si
gnifica piuttosto non accorgersi eh..: 
i compiti delle due parti (privati t! 

Stato) si vanno in Italia sempre più di
versificando e si può sviluppare la parte 
spettante allo Stato senza incidere sulla 
parte che si riservano i privati. A non 
sviluppare la parte dello Stato succedi! 
poi invece che per ragioni di stabilità 
politica e sociale si deve precipito
samente soccorrere il tenore di vita 
della popolazione con aumenti impro
duttivi a certe categorie, con sussidi 
alla disoccupazione, con fiscalizzazioni 
parziali ma onerose, e via dicendo. La 
strada dello sperpero, non altro. E' in
somma inutile fare un « Piano » se poi 
- a prescindere dal contenuto e dal
l'approvazione delle sue leggi istitu
tive - non lo si cala nei capitoli del 
Bilancio. 

GIULIO MAZZOCCHI • 

1964 1965 1966 

{aprile, in migliaia di unità) 

19.558 19.046 18.849 

4.978 4.960 4.762 

8.010 7.760 . 7.638 

6.570 6.326 6.449 

483 673' 665 

260 452 429 

223 221 136 

20.041 19.719 19.514 

30.586 31.547 32.3.32 

50.627 51.266 51.846 
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La Corte di Cassazione 

ZANZARA 

la 
vendetta 

di 
trombi 

Pubblichiamo il riassuno dell'intervento 
di Leopoldo Piccardi alla manifestazio
ne organizzata dal Movimento Salvemi
ni 118 luglio, al ridotto dell'Eliseo, sul 
tema "la Zanzara e il giudice naturale". 

T orna la "Zanzara", e non tanto 
per i problemi di merito che certo 

hanno ancora il loro interesse, quanto 
per taluni fatti nuovi e imprevisti che 
agitano in questi giorni il mondo della 
magistratura. Rifacciamo un po' di cro
naca: il caso della "Zanzara" aveva 
messo di fronte due mentalità; da una 
parte coloro che rimangono fedeli ai 
cosiddetti valori intangibili, che de
precano il loro inevitabile sgretolamen
to e ad esso reagiscono imponendo in 
qualsiasi modo, anche autoritario, la 
conservazione di quei valori; dall'altra, 
coloro che ritengono che la nostra vita 
morale sia un dato non immutabile 
che cerca giornalmente le proprie vie 
in una realtà in continuo sviluppo, e 
che quindi la trasformazione di certi 
antichi valori significa semplicemente 
l'enucleazione di un nuovo modo di 
affermazione della coscienza morale. 

Questo era il problema di fondo. 
Ed era evidentemente un problema 
troppo grosso per un processo da farsi 
in tribunale. Questi processi non si 
fanno nei tribunali, ma nella coscienza 
stessa dei cittadini. Si è creduto invece 
di poter contrapporre a certe manife
stazioni che nascono spontaneamente 
da una società giovanile i sistemi della 
polizia, i tribunali, le leggi, la minaccia 
delle sanzioni. Anche per questo, H pro
cesso doveva essere evitato. Ma non è 
stato possibile, perchè una parte della 

« Il paese legale » 



nostra classe dirigente ha ritenuto che 
esso .fosse necessario. 

MÒralismo osceno. Dobbiamo rico
noscere che nel suo svolgimento il pro
cesso ha avuto alcuni aspetti sconve
nienti. E non sono tanto quegli aspetti 
cui ha accennato il Procuratore generale 
Trombi nella motivazione della sua ri
chiesta di rimessione dd processo: le 
vere sconvenienze sono venute da parte 
di chi occupava in qud processo il po
sto di P.M., perchè se qualcosa ha 
ferito la sensibilità morale degli italiani 
è stato un certo linguaggio che alla 
maggior parte di noi è sembrato infe
riore a quel livello minimo di civiltà 
e di cultura al quale si dovrebbe ade
guare una qualsiasi manifestazione de
gli organi giudiziari. Un linguaggio che 
era, quello sl, veramente osceno, perchè 
le cose della vita si possono dire con 

LANZI 

chiarezza, senza ipocnste e al tempo 
stesso con una certa onestà; c'è un al
tro modo di dirle che aspira alla qua
lifica di morale o di moralismo, e che 
non è affatto casto e rasenta l'osceno. 
Sarebbe stato difficile per chiunque 
garantire in quell'aula, e in quelle con
dizioni, l'atmosfera di correttezza di cui 
Trombi lamenta la mancanza. 

Il processo finl bene, e poteva con
siderarsi chiuso con le parole elevate 
ed umane con cui il presidente Bianchi 
D'Espinosa ha voluto raccomandare 
agli imputati di non trarre dal dibat
timento e dalla vicenda delle false con
seguenze. Invece furono presentati due 
appelli: uno del Procuratore della Re
pubblica De Peppo, che poi ebbe il 
buon senso di ritirarlo, un altro del 
Procuratore generale Trombi. Non c'era 
motivo comunque di allarmarsi per que-
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ste 1mziattve, e per qualche settimana 
i giornali dimenticarono il "caso". Poi 
improvvisamente la polemica venne 
riaccesa da un fatto nuovo: la richiesta 
di Trombi che il giudizio di appello 
fosse rimesso a una Corte diversa da 
qudla mii.mese. Questa iniziativa è 
sembrata non solo formalmente ille
gittima ma del tutto assurda, se si 
considera la reale portata dell'art. 55 
c.p.p. quale è stata ribadita in una sen
tenza della Corte costituzionale, che 
ha limitato a casi eccezionali - turba: 
mento dell'ordine pubblico che metta 
in pericolo la sicurezza e la vita delle 
persone, legittimo sospetto quando at· 
tomo ai giudici si forma una tale atmo
sfera che li renda incapaci di giudicare 
liberamente - la facoltà di rimessione 
dei processi da uno a un altro giudice. 
E' chiaro che il caso della "Zanzara" 
non può minimamente rientrare nei casi 
previsti nella sentenza della Corte co
stituzionale. 

L'avanspettacolo di Trombi. La mo
tivazione della richiesta avanzata dal 
Procuratore generale Trombi è tale da 
accrescere le nostre preoccupazioni. 
Trombi non esita a dire in primo luogo 
che il processo di primo grado si svolse 
in un'atmosfera di artificiosa tensione, 
frutto di una violenta campagna di 
stampa ispirata dai giornali ufficiali d: 
alcuni bene ·individuati partiti. Vorrei 
chiedere chi è questo signore il quale 
si permette di individuare i partiti e 
di far loro presente che li ha indivi
duati quasi per minacciare un giorno 
il suo intervento nei loro confronti. Il 
mestiere del Procuratore generale 
Trombi non è quello di .individuare 
partiti: egli ha il compito di applicare 
la legge ed il dovere, come pubblico 
funzionario, di usare un linguaggio e 
un atteggiamento rispettosi verso l'opi
nione pubblica, qualunque sia la sua 
·ispirazione ideologica. 

Ma più si va avanti nel testo e più 
esso peggiora. Si riparla del processo 
di primo grado, e qui il Procuratore 
generale di\renta imprudente e di dub
bio gusto, quando afferma che il dibat
timento è stato trasformato in una spe
cie di avanspettacolo. Ci dispiace che 
i nostri alti magistrati usino questo 
frasario. In uno spettacolo di varietà, 
quelli che si dicono di avanspettacolo, 
c'è un pubblico che assiste e ci sono 
degli attori: ma chi era l'attore nel 
nostro caso? La risposta è facile, tanto 
facile che dimostra tutta l'imprudenza 
di Trombi nel parlare di avanspettacolo 
dove sarebbe stato carità di patria, e 
carità per la nostra magistratura, tacere 
a quale livello si fosse abbassato quel 
processo. 

iane 

I 

TROMBI 

E cosl continua a parlare di un'opi
nione pubblica "esagitata", controllata 
da attivisti, e cosl via: tutte cose che 
non hanno niente a che fare con la ri
messione, la quale è una questione di 
ordine pubblico. Ma l'aspetto più gra
ve è un altro. Quando si è svolto un 
dibattimento di primo grado e quan
do il processo dovrebbe essere por
tato davanti a una Corte di appello, e 
tutti sanno chi sono i giudici che hanno 
giudicato in primo grado e chi sono i 
giudici che dovrebbero giudicare in se
condo grado: lo si voglia o no, la 
istanza di rimessione del Procuratore 
generale ha sottostanti dei nomi che 
gli danno un significato personale mol-

-+ 
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Cronache italiane 

to chiaro. Ora, il dibattimento di primo 
grado era stato presieduto da uno dei 
magistrati più stimati in Italia, Bianchi 
D'Espinosa, che l'aveva fatto con gran
de intelligenza, tatto e senso di uma
nità. La Corte di appello che doveva 
giudicare in secondo grado ha la for
tuna di avere un presidente come Gio
vanni Gherardi, uno dei migliori ma
gitsrati italiani, 'llno dei più aperti, 
dei più preparati. E allora, cos'è questa 
rimessione? Qui non c'entra l'ordine 
pubblico, non c'entra il legittimo so
spetto, c'entra solo un giudizio che si 
vuole pronunciare sul processo di pri
mo grado il cui esito non è piaciuto 
a un P.M., e una previsione che si fa 
su un giudizio di appello che potrebbe 
avere un esito non gradito al Procu
ratore generale. Se questi possono es
sere motivi di rimessione, allora signi
fica che questa norma del codice di 
procedura penale dev'essere al più pre
sto spurgata perchè è di grandissimo 
pericolo. 

L'eccessiva discrezione. Sembrava 
impossibile che la richiesta di Trombi 
trovasse ascolto presso la Corte di cas
sazione. Invece ciò è avvenuto. E di
spiace che, di fronte al gravissimo prov
vedimento della Cassazione, l'Unione 
Magistrati, in una lettera inviataci in 
occasione della manifestazione del Mo-
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Giovanni Mira 
S I è spento Il 6 luglio scorso ad 

Alzano Lombardo, presso Bergamo, 
Giovanni Mira, un altro del vecchi com
pagni della lotta anUfasclsta. Era pro
fessore di lettere, subito Indirizzato 
dalla formazione mentale e dalla parti· 
colare preparazione agli studi storici. 
Scoppiata la guerra del 1915 fu Inter
ventista. Appartenne a quella corren
te di democratici e salvemlnlanl che 
dette alla storia d'Italia del tempi 
successivi un apporto rilevante. 

Uomo di forte coerenza morale par
tecipò come combattente di prima li
nea alla guerra. Pagò caro la sua coe
renza: una ferltaccla da scheggia ::li 
granata ad una gamba lo tenne a 
lungo In ospedale, lo tormentò negli 
anni successivi fino alla vecchiaia. 

Dette vita col compianto Dall'Ara, 
anch'egli mutilato In guerra, all'Asso
ciazione mutilati ed Invalidi, contando 
di farne una cosa anche politicamen
te viva: speranze presto deluse. Tornò 
alla scuola, come professore di storia 
e filosofia al Liceo Parini di Miiano. 
Fatto antifascista avanti-lettera da:!e 
esperienze della guerra e del primo 
dopoguerra, fu subito Impegnato nella 
lotta politica seguendo la corrente 
che faceva capo ad Amandola. Ne fu 

vimento Salvemini, abbia voluto tenere 
quell'assoluto riserbo che si tiene di 
di fronte a un qualsiasi provvedimento 
giudiziario ed esigere che l'opinione 
pubblica tenga un analogo riserbo. E' 
una concezione a cui non possiamo 
associarci. Un'opinione pubblica sen
sibile e attiva è il migliore ambiente 
nel quale si può svolgere la funzione 
giudisdizionale: è un gravissimo errore 
della magistratura italiana quello di 
volersi rinchiudere in una sorta di torre 
d'avorio che la difenda da ogni alito 
di vento che possa venire dalla comu
nità dei cittadini. 

In ogni paese libero ola giustizia si 
svolge in questa atmosfera di libera 
espressione dell'opinione dei cittadini, 
e non sarebbe un buon magistrato chi 
avesse bisogno per esercitare la propria 
funzione di mettersi al riparo da qual
siasi vento che possa venire dalla real· 
tà che lo circonda. Qualche volta in 
Italia vengono esagerati i doveri della 
discrezione, e quando si parla del ri
spetto verso la magistratura si invoca
no istituti e costumi di altri paesi che 
vengono completamente deformati: è 
il caso del contempt of court inglese, 
interpretato erroneamente come proibi
zione al cittadino di manifestare la pro
pria opinione nei confronti dei magi
strati. 

Ora, se la nostra opinione è esatta, 

il rappresentante nel Comitato delle 
opposizioni di Miiano formatosi dopo 
il delitto Matteotti, partecipando a 
tutte le iniziative aperte o clandestine 
che a Milano si annodarono attorno 
al caffè e più tardi a Carlo Rosselll ed 
ai suoi amici. 

Trasferito per punizione da Miiano a 
Catania rifiutò li trasferimento e la· 
sciò la scuola con un documento che 
è una delle più belle testimonianze di 
una generazione fortemente Impegnata 
perchè moralmente sollda. 

Non era uomo di partito, nè adatto 
alla vita di partito. Ma la sua opposi
zione non si riduceva al .moralismo 
generico. La lotta seria e radicale 
contro il fascismo aveva condotto an
che Mira, come altri giovani del suo 
tempo, a scoprire le linee di una 
nuova democrazia come alternativa 
capace di guidare una lotta antifasci
sta che non riportasse ai regimi pre
fascisti. 

Le leggi eccezlonli lo accantonarono 
fuori della vita attiva. Si dette agli 
studi storici, assumendo vari Impegni 
editoriali, e trasportando come si po· 
teva l'indirizzo antifascista nelle atti· 
vità culturali della sua Milano. 

Trasportatosi a Roma durante la 
guerra sfuggl agli arresti, collaborò 
dopo la liberazione di Roma con gli 
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il giudice di appello che è stato chia
mato a pronunciarsi, che è quello di 
Genova, faccia il suo dovere, rimetta 
gli atti alla Corte costituzionale. Per
chè può anche darsi che questa decida 
di abrogare la norma dell'art. 55 c.p.p:, 
visto che ha adottato il sistema - forse 
eretico dal punto di vista della logica 
giuridica ma estremamente aderente alle 
sue funzioni - di annullare una nor
ma perchè è applicata in un certo modo. 
Ci è accaduto di denunciare alla Corte 

amici al governo, che gli affidarono 
l'Opera Nazionale Combattenti. Dopo 
il 25 aprile Parri lo volle con sè In· 
sieme con Vincenzo Torraca. Era una 
testimonianza di continuità ideale che 
Parri chiedeva al vecchi compagni. 

Dopo tornò al lavoro modesto eq 
oscuro consono al suo temperamento 
schivo. SI occupò per alquanti anni del 
Tourlng Club, col quale aveva lavorato 
da giovane a fianco dei òertarelll, 
reale fondatore del sodalizio: amava 
fervidamente questo paese variopinto 
e multanime, ed il Touring era lo 
strumento di questa conoscenza. Ri
prese i lavori storici, e scrisse con 
Salvatorelli quella storia dell'Italia con
temporanea che è rimasta un testo 
classico. 

Poi le forze gli vennero mancando. 
Ed anche la fiducia. Crebbe la malin· 
conia. Non si ritrovava in questa so
cietà torrentizia e disordinata, che 
dava espressioni politiche coerenti .lO

lo nella Ipocrisia. Voleva bene allo 
Astrolabio per la testimonianza di >10-
lontà e di speranza che gli portava 
lungo quello che era stato il filo 
della sua vita. Se ne va la genera· 
zlone degli anziani tra il nostro pro
fondo rimpianto, che ha purtroppo fre
quenti occasioni di rinnovarsi. Lascia 
un legato per noi. 



l'art. 2 del Testo cli P.S.; la Corte 
l'interpretò in modo che non contra
stasse con le libertà costituzionali; 
avendo accertato che l'articolo conti
nuava ad essere applicato in modo an
ticostituzionale, portammo come prova 
ala Corte una lista di trecento decreti 
prefettizi e l'articdlo venne abolito, 
perchè si giudicò che esso esisteva, 
non nell'interpretazione data dalla Cor
te, ma in quella che veniva comune
mente applicata. 

11 progetto socialista. Un'altra via, 
forse più opportuna, può essere quella 
di un provvedimento legislal1ivo. Il 
Gruppo socialista del Senato, prima 
ancora che fose nota la decisione della 
Cassazione, ha presentato un progetto 
di legge nel quale si dispone l'abroga
zione degli artt. 55, 56, 57, 58 e 59 
c.p.p., ritenendo che l'utilità che ci si 
propone da questi arcicoli può essere 
raggiunta altrimenti, mentre i pericoli 
che ne derivano non possono essere eli
minati finchè questa norma esiste nel 
nostro ordinamento. 

Prendiamo il caso in cui sia oppor
tuno rimettere i1 processo da .un giu
dice a un altro per ragioni ambientali, 
il caso soprattutto dei processi di ma
fia. Sarebbe auspicabile che un saggio 
ordinamento della magistratura e una 
magistratura bene amministrata dal su? 
Consiglio Superiore rendessero possi
bile che in Sicilia si faccia giustizia an
che in materia mafiosa. Che sarebbe un 
rimedio più civile di quelli che andiamo 
usando per vecchia tradizione. Altret
tanto si dica per gli altri motivi, come 
la legittima suspicione. Se un giudice 
non dà affidamento, per talune precise 
ragioni previste dal codice, c'è l'istituto 
della ricusazione, del quale ci si può 
valere. 

Il processo di legge socialista con
tiene una proposta che è di partico
lare interesse proprio per il caso della 
"Zanzara": esso dice, all'art. 2 «per
dono efficacia e non si fa luogo a ri
messione dei procedimenti le ordinan
ze della Corte di cassazione che alla 
data di entrata in vigore della pre
sente legge non sono state ancora no
tificate a cura del P.P. all'imputato e 
alle altre parti ai sensi dell'art. 58, 
quarto comma, c.p.p. ». Forse sarebbe 
meglio dire che perdono efficacia fin
chè non si è aperto il dibattimento di 
fronte al giudice designato dalla Cas
sazione. E' augurabile comunque che 
questo progetto di legge abbia l'appog
gio di tutti i parlamentari democratici, 
perchè esos risolve un problema del 
nostro ordinamento la cui gravità di
viene ogni giorno più evidente. • 
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D'ANNUNZIO FRA Rizzo E GrnLIETTI A FIUME 

MUSSOLINI E D'ANNUNZIO 
di ERNESTO ROSSI 

Avverto: non sarò breve. La mia re
plica alla lettera di De Felice, pub 

blicata sull'Astrolabio del 3 luglio u.s., 
sarà molto lunga e molto noiosa. Me ne 
scuso con i lettori; non mi propongo 
soltanto di rispondere (come credo si 
meriti) al De Felice, ma anche di appro
fondire l'esame di un problema che ri
tengo di una certa importanza per la 
storia delle origini del fascismo: qudlo 
della datazione della prima lettera nel
la quale Mussolini fece a D'Annunzio 
la proposta di assumere il comando di 
una «marcia su Roma». Siccome Mus
solini fece, in quella, la proposta di no
minare un direttorio rivoluzionario, 
presieduto da D'Annunzio, di cui avreb
bero dovuto far parte i generali Giardi
no e Caviglia, e di far inviare truppe 
feddi in Romagna, in Emilia, negli 
Abruzzi, per aiutare l'insurrezione re
pubblicana, la precisazione di quella da
ta ci aiuterebbe a stabilire a quale mese 
del 1919 e del 1920 dovremmo far ri-

salire le intese, concluse con Mussolini 
e D'Annunzio dagli alti comandi delle 
forze armate, per preparare il « pronun
ciamento», camuffato da moto popo
lare, che portò alla soppressione delle 
nostre istituzioni parlamentari. 

Una data controversa. Nell'arti
colo « Generali a tre stelle », sull'Astro
labio del 26 giugno u.s., ho situato 
quella lettera - che porta soltanto la 
indicazione «giovedì, pomeriggio» 
(lettera che, per brevità, d'ora in avanti 
chiamerò «lettera g.p. ») - nell'ago
sto-settembre 1920 per le seguenti ra
gioni: 

1) Essa venne pubblicata, per la 
prima volta, nd luglio del 1944, su 
Civiltà .fascista, che l'aveva avuta dal 
suo stesso autore, Mussolini, insieme 
alla « pregiudiziale », da me riportato 
integralmente, ed al « rapporto », da 
me riassunto, nell'Astrolabio del 26 
"giugno u.s. Il Corriere della Sera del 
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30 luglio 1944, riprendendola da Civil
tà fascista avvertì che tutti e tre quei 
documenti erano di pugno del «duce»: 
non era possibile stabilirne la data pre
cisa, ma si poteva essere sicuri che era
no stati inviati a D'Annunzio fra l'ago
sto e il settembre del 1920, nell'ordine 
di successione in cui comparivano sul 
giornale. La «lettera g.p. », precisò il 
Corriere, «è senza dubbio dell'agosto 
1920 e, con tutta probabilità, fu ver
gata nella seconda quindicina del 
mese». 

2) La « lettera g.p. » è stata pub
blicata, insieme alla fotocopia dell'au
tografo, sul settimanale Epoca del 27 
dicembre 1952, da Tom Antongini, ex 
segretario particolare di D'Annunzio a 
Fiume. Antongini - scrivendo nel 
1952 che quella lettera «era rimasta 
ignota per più di trent'anni» - dimo
strò di non conoscere che era già com
parsa sul Corriere del 1944, e la datò 
fra il 15 e il 20 novembre 1920, sba 
gliando di due o tre mesi, in confronto 
al periodo indicato dal Corriere (er
rore abbastanza comprensibile, perchè 
commesso a distanza di circa un tren
tennio dall'avvenimento); ma anche lui 
la situò a pii:1 di un anno dalla « marcia 
di Ronchi », collegandola immediata
mente agli altri due documenti. 

Il De Felice ora afferma che « en
trambe quelle datazioni della lettera 
g.p. »{sul Corriere del 1944 e su Epoca 
del 1952) « furono sommariamente sta
bilite sulla base di altri documenti, ri
guardanti i rapporti Mussolini-D' An
nunzio, nella seconda metà del 1920, 
pubblicati insieme ad essa». Perchè 
« sommariamente » stabilite? De Felice 
avrebbe fatto bene a precisare da qua
le fonte ha tratto la notizia. A me sem
bra, invece, ragionevole presumere che 
Mussolini - quando, nel 1944 fece 
pubblicare la « lettera g.p. » insieme 
agli altri due documenti - fosse in 
grado di ricordare, meglio di chiunque, 
il rapporto temporale fra la « lettera 
g.p. », da lui firmata, e gli altri due do
cumenti anch'essi di suo pugno. E poi 
chè Mussolini, con la pubblicazione del 
1944, voleva ricordare le origini repub
blicane del fascismo, non vedo quale 
interesse avrebbe potuto avere a posti
cipare di circa un anno quella data: gli 
sarebbe, semmai, convenuto farla risa
lire al settembre del 1919. 

3) Basta leggere con un po' di at
tenzione i tre documenti per riconoscere 
che la « lettera g.p. » è $trettamente 
connessa agli 11ltri due documenti, che 
nessuno (neppure De Felice) dubita sia 
no stati scritti prima dell'agosto del 
1920: ognuno di questi tre documenti 
- come già notava il Co"iere -
« tratta, con sempre maggior precisio-
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ne, del colpo di Stato progettato da 
Mussolini e dal poeta ». 

In particolare va rilevata la coinci
denza della proposta (contenuta nel 
punto 3. delle «lettera g.p. ») di «di
chiarare decaduta la monarchia », con 
l'affermazione (contenuta nel punto 1 
delle « basi programmatiche » del 
« rapporto ») che il colpo di Stato dan
nunziano avrebbe dovuto « sin dall'ini
zio battere apertamente bandiera re
pubblicana ». La proposta di Mussolini, 
di dare un carattere nettamente repub
blicano al moto insurrezionale, corri
spondeva molto bene alla situazione po
litica del settembre 1920, mentre non 
corrispondeva affatto alla situazione del 
settembre 1919. E Mussolini, subito do
po la « marcia di Ronchi », sapeva cer
tamente che D'Annunzio faceva ancora 
continue dichiarazioni di lealismo mo
narchico (1 ). 

4) Se Mussolini avesse seri tto il 25 
settembre 1919 la «lettera g.p. », non 
riuscirei a capire come, ad una sola 
settimana di distanza, il 3 ottobre 1919, 
avrebbe potuto scrivere a D'Annunzio: 
« Credo sia conveniente fissarsi su due 
punti: niente sconfinamenti in Dalma
zia; nè marcia all'interno se avveni
menti nuovi non sopraggiungano; ma 

· presidiate Fiume». (Opera Omnia dì 
Benito Mussolini, a cura di E. e D. Su
smel - voi. XIV, 470). 

5) Da molte altre testimonianze ri
sulta che, subito dopo la « marcia di 
Ronchi », Mussolini era contrario a 
qualsiasi tentativo di estendere il moto 
insurrezionale al di fuori di Fiume. In 
un articolo comparso sul Popolo d'Ita
lia del 19 giugno 1938 (citato, nel suo 
libro, anche da De Felice), uno dei 
maggiori esponenti del fascismo triesti
no, Piero Pieri, ricordò che il 24 set
tembre 1919 si erano recati da lui il 
capitano Miani e Mazzucato per pro
porgli, a nome di D'Annunzio, una 
« marcia su Roma ». Pieri, Slataper ed 
altri dirigenti del fascio triestino scon
sigliarono l'avventura, ritenendo che 
non avesse alcuna probabilità di suc
cesso, ed informarono immediatamen
te Mussolini, « il quale approvò il loro 
atteggiamento ». 

6) Al principio del 1920, davanti 
al giurì d'onore dell'Associazione della 
stampa di Milano, Mussolini si fece 
un merito di « avere « sconsigliato la 
marcia all'interno a D'Annunzio», e ag
giunse: 

«Tanto è vero che a Fiume vi è una 
specie di club di rc:pubblìcani pregiudiziaioli, 
guidato dal Briganti, che per poco non mi 
accusano di tradimento verso l'Italia perchè 
sanno che io, anche prima del 16 novembre, 
ho sconsigliato - le lettere le ha D'Annun
zio - qualsiasi marcia all'interno, sostenen
do questo criterio: che mentre stava per 

pronunziarsi la volontà popolare, l'interrom· 
pere questo corso con un gesto di violenza 
avrebbe fatto più male che bene. Questo 
dissi a D'Annunzio nel colloquio che io ebbi 
con lui a Fiume, mi pare verso il 9 o il 10 
ottobre. Dopo il 16 novembre (data delle· 
elezioni) la proposta fu da me sconsigliata 
di nuovo con una lettera». (Il Popolo d'Ita
liu, 13 febbraio 1920). 

Spiegazioni che non convincono. 
Nell'articolo sull'Astrolabio io ho scrit
to che, per rendere plausibile l'inseri
mento della « lettera g.p. » nel mese di 
settembre del 1919, De Felice era stato 
co-;tretto a « impasticciare tutta l'espo
sizione dei rapporti tra Mussolini e 
D'Annunzio subito dopo l'occupazione 
di Fiume». 
In Mussolini il rivoluzionario, infatti, 
De Felice prima afferma che « nei gior
ni immediatamente successivi alla «mar
cia di Ronchi» ci sembra difficile si pos
sa affermare che Mussolini vedesse nel 
colpo di mano dannunziano la premessa 
di un'azione rivoluzionaria su vasta 
scala » (pag. 563 ); ricorda « la cautela 
[del Popolo d'Italia] per non dire op
posizione, verso ogni allargamento ri
voluzionario del colpo di mano stesso » 
( pag. 562-563); rileva che « le notizie 
di cui disponiamo sulla riunione dei rap
presentanti dei principali Fasci di com
battimento tenutasi a Milano la sera del 
16 settembre sono eloquenti: di pro
poste insurrezionali non fu fatto alcun 
cenno » (pag. 563 ), e riconosce che 
« era evidente in Mussolini la preoccu
pazione di non sollevare la questione 
istituzionale per non provocare fratture 
nell'esercito» (pag. 563 ): ma subito do
po per giustificare la datazione 25 set
tembre 1919 della «lettera g.p.» (in cui 
Mussolini proponeva a D'Annunzio di 
marciare su Trieste, di dichiarare de
caduta la monarchia, di nominare un di
rettorio rivoluzionario, di sbarcare trup
pe fedeli in Romagna, ecc.) scrive che, 
di fronte al rafforzamento del ministe
ro Nitti ed ai progetti repubblicani di 
una « marcia » da Fiume a Roma, il 
duce aveva dovuto allinearsi alle richie
ste degli estremisti: « il problema era 
sempre lo stesso, non essere scavalcato, 
non perdere i contatti col movimento» 
(pag. 564). 

Come avrebbe potuto quella lettera 
giustificare Mussolini di fronte agli 
estremisti se doveva rimanere (come di 
fatto rimase) segreta, e se contempora
neamente - secondo quanto ricorda 
anche il De Felice - Mussolini « scon
sigliava ai triestini di muover:;i »? Se la 
« lettera g.p. » va datata 25 settembre 
1919, come po tè Mussolini scrivere a 
D'Annunzio, ad una sola settimana di 
distanza, la frase riportata sopra: «nien
te sconfinamenti in Dalmazia, nè marcia 
all'interno»? Se Mussolini avesse avu-



to veramente il timore di essere « sca· 
vakato », avrebbe scritto, nell'editoria
le del Popolo d 'Italia dd 22 dicembre 
1919, che la rivolta di D'Annunzio_, 
« non poteva diventare la rivolta del· 
l'Italia, sia in regime di monarchia, sia 
in regime di repubblica», e avrebbe ri· 
lasciato al giurì d'onore la dichiarazione 
da me citata? (che venne resa pubbli· 
ca, oltre che dal Popolo d'Italia del 13 
febbraio 1920, da molti altri giornali)? 

D'altra parte, una volta accettata la 
data del 25 settembre 1919, occorrereb
be spiegare come le proposte in essa 
contenute potrebbero accordarsi con 
tutto quello che Mussolini disse, scrisse 
e fece, in senso contrario, non soltanto 
nei giorni immediamente precedenti, 
ma anche nei mesi successivi, fino 
- direi - all'estate del 1920. 

Ponendo, invece, la « lettera g.p. >) 
nella seconda quindicina di agosto del 
1920, tutte queste difficoltà scompaio· 
no: quella lettera si inserisce logicamen
te nel corso degli avvenimenti dell'epo
ca e - come ho già detto - viene a 
costituire una premessa comprensibilis
sima degli altri due documenti, :.critti 
di sicuro nel settembre del 1920. 

In confronto a tutte queste conside
razioni, mi sembra che abbiano scarsa 
importanza, in appoggio alla tesi di De 
Felice, il volo compiuto da Mussolini 
a Fiume il 7 'Ottobre 1919, ed il fatto 
che la « lettera g.p. » non si trovi nel
l'archivio di De Ambris. Riconosco, in· 
vece, anch'io, che il riferimento alla 
« soluzione bastarda che si delinea nel 
Consiglio della Corona » (riferimento 
col quale inizia la « lettera g.p. ») costi· 
tuisce un indizio di notevole peso per 
fissare al 25 settembre 1919 la data 
della lettera, se è vera - come ritengo 
sia vera - lo notizia che il Consiglio 
della Corona, durante tutto il periodo 
dell'avventura fiumana, fu riunito una 
sola volta, proprio quel giorno. Quando 
io ho scritto l'articolo per l'Astrolabio 
non ho tenuto presente quel riferimen· 
to perchè non avevo letto la biografia 
mussoliniana di Pini e Susmel e per
chè, in conseguenza, non sapevo che il 
Consiglio della Corona si era riunito, 
durante tutto quel periodo, una sola 
volta: se l'avessi saputo - conoscendo 
che il Consiglio della Corona non era 
un organo costituzionale convocabile 
dal re, a sua discrezione - mi sarei 
almeno domandato se poteva darsi che, 
nell'agosto-settembre 1920, il Consiglio 
fosse stato convocato senza che compa
risse sulla stampa alcun comunicato, op
pure se Mussolini avesse potuto scrivere 
la «lettera g.p. » sulla base di una pre
visione sbagliata ( 2 ). 

In conclusione, dopo aver attenta· 
mente soppesato il pro e il contro delle 
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due tesi, non credo che, sul punto con· 
troverso, si possa affermare, con la si
curezza con la quale l'afferma De Fe· 
!ice, che « se una cosa è pacifica è pro
prio che la lettera non è del settembre· 
ottobre 1920 [avrebbe dovuto dire 
agosto-settembre 1920], ma è del set· 
tembre 1919 ». 

Il piatto della bilancia mi sembra 
ancora penda dalla mia parte. 

Il metodo del bluff Oltre al problema 
della data c'è un'altra questione sulla 
quale non posso lasciare De Felice sen· 
za risposta. 

La datazione 1920 della « lettera 
g.p. » risulta - come ho detto dal· 
le pubblicazioni sul Corriere della Sera 
del 30 luglio 1944 e su Epoca del 27 
dicembre 1952. 

Nell'appendice al volume XrV della 
Opera Omnia di Benito Mussolini, cu
rata da Edoardo e Duilio Susmel, quella 
lettera viene riportata (a pag 47 5) con 
l'annotazione: « le lettere di Benito 
Mussolini e Gabriele D'Annunzio sono 
riportate da Epoca di Milano, n. 114 
e 115, 13. 2L dicembre 1952, III», ma 
i due curatori non avvertono che An· 
tongini situò quelle lettere su Epoca a 
pii1 di un anno di distanza dalla data 
da essi indicata come sicura; e nel XV 
volume (a pag. 313), gli stessi curatori 
riportano la « pregiudiziale » annotan· 
do che essa fu scritta, con ogni probabi· 
lità, il 25 settembre 1920 (coincidenza 
ben strana di giorno e di mese con la 
data precedente), e indicando come 
fonte: « dal Corriere della Sera, ·n. 182, 
30 luglio 1944 », senza avvertire che, 
in qud medesimo numero del Corriere, 
era comparsa anche la « lettera g.p. », 
con una data posteriore di un anno a 
quella da loro segnata nel volume XIV. 

A giustificazione dei Susmel, nella 
lettera all'Astrolabio il De Felice seri· 
ve che« i presumibili motivi per i quali 
i due curatori non hanno sentito il bi
sogno di dire per quale ragione non 
avevano accettato la data del 1920 sono 
da ricercare nel fatto che Duilio Susmel, 
prima di ripubblicare la lettera nel· 
l'Opera Omnia, ne aveva già fornita la 
spiegazione nel secondo volume (pag. 
416) della biografia di Mussolini, da lui 
scritta in collaborazione con Giorgio 
Pini». 

E' questa un'ipotesi che mi sfagiola 
poco, perchè il secondo volume della 
biografia di Pini e Susmel risulta finito 
di stampare nel giugno del 1954 (e 
quindi non usd prima del XIV volume 
dell'Opera Omnia, finito di stampare il 
5 giugno 1954), e perchè i Susmel non 
erano, secondo me, autorizzati a far ri· 
ferimento al Corriere del 1944 e al· 
l'Epoca del 1952, come fonte dalla 
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quale avevaho tratto la « lettera g.p. », 
senza avvertire che non accettavano la 
data in essi indicata. Anche se non 
volevano ripetere nel XIV volume la 
spiegazione, che si legge nella biografia 
di Mussolini, avrebbero dovuto rinviare 
a quella biografia. 

Quanto alla mancata spiegazione, in 
Mussolini il rivoluzionario, non ci ven· 
ga De Felice ora a raccontare che la 
riteneva « superflua »: a pag. 564 egli 
ha citato, come fonte della « lettera 
g.p. », soltanto il XIV volume del
l'Opera Omnia, non ha rinviato alla 
biografia mussoliniana di Pini e Susmel; 
ed a pag. 641 ha citato - riportando 
il testo della « pregiudiziale » e del rap
porto» - il Corriere del 1944, senza 
avvertire che quel giornale aveva pub· 
blicato anche la « lettera g.p. », situan
dola nell'agosto 1920 (invece che al 25 
settembre del 1919). 

Dato e non concesso che io abbia 
preso abbaglio accettando per buona la 
datazione dd Corriere del 1944, mi pa
re che, anche in tal caso, la responsa
bilità del mio errore ricadrebbe comple
tamente sull'autore di Mussolini il ri· 
voluzionario, per non aver avvertito jJ 
lettore della differenza fra le date. La 
mancata spiegazione non può, secondo 
me, dipendere altro che dal fatto che 
De Felice ha citato il Corriere del 1944, 
come l'avesse personalmente consulta· 
to, senza averlo consultato. 

L'affermazione che la datazione esat· 
ta della « lettera g.p. » è ormai acqui
sita agli studi », e che io avrei scritto 
l'articolo sull'Astrolabio senza conosce· 
re la « letteratura » in proposito, è un 
vero e proprio bluff. «Acquisita agli stu
di» un corno ... Dov'è questa «letteratu· 
ra», che io dovrei conoscere? La « let
tera g.p. » è sfuggita all'attenzione di 
quasi tutti gli storici del fascismo, ed il 
problema della sua datazione non credo 
sia stato preso in esame neppure da 
coloro che hanno studiato particolar
mente i rapporti personali tra Musso· 
lini e D'Annunzio (3). In sostegno del 
suo bluff, De Felice non ha saputo ci
tare (oltre alla biografia mussoliniana 
di Pini e Susmel) altro che un articolo: 
«D'Annunzio e la marcia su Roma», 
di un certo E. Mecber.i, scritto in po
lemica con l'Antongini, nd fascicolo 
marzo-aprile 1953 di una rivistina let· 
teraria, intitolata Dialoghi. Ho cercato 
qud fascicolo nella biblioteca Vitto
rio Emanude di Roma, nella biblioteca 
Alessandrina, nella biblioteca della Ca· 
mera ed in quella dd Senato; non l'ho 
trovato da nessuna parte. Ne ho fatto 
fare ricerca alla redazione ddla rivista: 
mi è stato risposto che non possiede 
una copia neppure il direttore ... Nè mi 

--+ 
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pare possa avere alcuna rilevanza, per 
negare l'esattezza della datazione del 
Corriere del 1944, il rinvio che De Fe
lice fa ad un libro ancora in corso di 
pubblicazione, di un certo F. Gerra, che 
qualifica come « il maggior dannunzia
nologo oggi vivente». Soltanto dopo il 
parto è possibile accertare se il neonato 
è un maschio o una femmina e potreb
be anche dar~ nascesse un ermafrodito. 

Eccessivo candore. L'ultima questio
ne sollevata imprudentemente nella sua 
lettera dal De Felice c'entra come il ca
volo a merenda col problema fin qui esa
minato, ma - per rimettere le cose a 
posto - sarà opportuno spendere an· 
che per essa qualche altra parola. 

Sull'Astrolabio del 25 ottobre 1964, 
nell'articolo « I mecenati della rivolu 
zione », criticai De Felice per aver pre
stato eccessiva fiducia alle carte ritto· 
vate nei fascicoli della Mostra della ri
voluzione fascista (critk t che confermo, 
anche dopo aver esaminato quelle carte 
nell'Archivio di Stato), perchè il « regi
me » non poteva avere alcun interesse 
a documentare che il fascismo era nato 
al soldo dei Grandi Baroni dell'indu
stria e della finanza; ma lo criticai mol
to di più per la leggerezza che aveva 
dimostrato (sulla Rivista storica del so
cialismo) dando la somma delle cifre ri
sultanti in entrata dalla contabilità del 
la segreteria amministrativa del P.N.F. 
come se fosse necessariamente la cifra 
totale dei finanziamenti ricevuti dagli 
industriali prima della « marcia su Ro· 
ma» (dall'ottobre 1921 all'ottobre 
1922 lire 2.788.835!) e per la« marcia 
su Roma» (730.271 lire e 5 centesi
mi!), ed affermando che non riteneva vi 
fosse stato alcun altro versamento in fa. 
vore del fascismo da parte dello Confin
dustria e di altri organi di categoria, 
prima dell'andata al potere di Musso
lini. In conseguenza, De Felice era arri
vato alla sorprendente conclusione che 
dovevano « essere ridimensionate alcu
ne convinzioni fin qui correnti che vor
rebbero che, da parte del mondo indu
striale, in quanto tale, sia stata svolta 
un'intensa azione filo-fascista ». 

Immaginare che i maggiori finanzia
menti al P.N.F. da parte dei banchieri 
e dei grandi industriali, avvenissero col 
rilascio di ricevute, come si trattasse del 
pagamento di normali fornitori, e des· 
sero luogo a regolari registrazioni nei 
libri contabili, era - scrissi allora -
« dar prova di una ingenuità maggiore 
di quella che ci si attenderebbe da uno 
storico di professione ». 

Anche questo è un giudizio che con
fermo; e di cui spero il De Felice voglia 
in qualche modo tener conto, nel secon
do volume della sua biografia, in corso 

di pubblicazione, se - come credo -
ci tiene ad essere considerato il maggio
re « mussolinicologo » oggi vivente. 

ERNESTO ROSSI D 

( 1) Anche Badoglio, allora Commissario 
straordinario militare per la Venezia Giulia, 
il 26 settembre 1919 scrisse al presidente dd 
Consiglio: •Mi rÌS\Jlta che Marinetti e V;:c
chi si sono presentati a Fiume con program
ma repubblicano, respinto da D'Annunzio», 
e, in un successivo dispaccio del 2 ottobre, 
allo stesso on. Nitri, disse che « Marinerei 
e Vecchi, che facevano propaganda repubb!i
cana, erano stati espulsi da Fiume» (P. Ba
doglio, Rivelar.ioni su Fiume, Roma, 1946 
pagg. 175 e 191 ). 

(2) Riconosco anch'io che queste ipott!~i 
stanno poco bene in piedi, anche se si tiene 
presente che la « lettera g. p. » non parla 
e:splicitamente di un Consiglio della Corona 
già tenuto, e che il Consiglio continuò -
sempre come riunione segreta - nel pome
riggio del 25 settembre 1919, sicchè sembra 
dovesse essere molto difficile, anche per Mus
solini, prevederne i resultati nello stesso po
meriggio, mentre scriveva quella lettern. 
(Nell'editoriale del Popolo d'Italia del gior· 
no successivo, 26 settembre 1919, Mussolini 
affermò che « nulla era trapelato di ciò eh..: 
i valentuomini raccolti attorno al monarca 
avevano detto » ). 

Se avanzo le sopradette ipotesi è soltanto 
perchè la da:a del 25 settembre 1919 non mi 
sembra proprio logicamente conciliabile con 
tutte le aJue condizioni esposte nel testo: 
ma vorrei che qualche srudioso, più compi:· 
tente di mc in questa materia, riprendesse 
in esame il problema. 

( 3) Anche Paolo Alatri, a pag. 235 di 
Nilli, D'Annunr.ìo, e la questione adriatica 
(edito da Feltrinelli nel 1959) ricorda eh..:, 
alla fine di settembre 1919, «si tornava .1 

parlare di un colpo di Stato militarista e 
ancora una volta si facevano i nomi dci ge
nerali iGiardino e Caviglia», ed in nota, 
nella stessa pagina, cita, come fonte di tale 
informazione un dispaccio del 26 settembre, 
al ministro degli esteri Lord Curzon, dell'in
caricato d'affari inglese a Roma, ma non 
vita la « lettera g. p. » che - se datata 25 
settembre 1919 - avrebbe costituito la più 
convincente riprova del buon fondamento di 
quelle voci, in quanto Mussolini in essa pro
poneva i nomi di Giardino e Caviglia per il 
direttorio rivoluzionario. 

Nel mede~imo volume, a pag. 268, Alatri 
- dopo aver cercato di spiegare il compor
tamento ambiguo di Mussolini, subito dopo 
la « marcia di Ronchi io, nei confronti cJi 
D'Annunzio - scrive in nota: « Molto di
verso sarà l'atteggiamento di Mussolini un 
anno dopo, quando D'Annunzio stava per 
essere liquidato: nell'autunno del 1920 11 
« duce,. imposterà un piano d'azione di cui 
rimane documentazione in un appunto auto
grafo {pubblicato in facsimile dal Secolo 
d'Italia di Roma del 19 maggio 1959) ». 
A que~te parole Alatri fa seguire il testo del· 
la sola « pregiudiziale» (già da me pubbJi. 
cata sull'Astrolabio), senza neppure accenn<1· 
re al « rapporto ». Neppure Alatri, perciò, 
quando scrisse quel suo ottimo libro, cono
sceva la « lettera g. p. », nè aveva alcuna no
tizia della pubblicazione dei tre documenti 
sul Corriere del 1944 e su Epoca del 1952. 
Direi anche che non conoscesse il XV volume 
dell'Opera Omnia, curata dai due Susmel, 
nè la biografia mussoliniana di Pini e Su
smel, nonostante fossero entrambi usciti nr.I 
giugno del 1954. 



AUGUSTO MONTI 
la scomparsa 
di un maestro 

Augusto Monti era nato a Afona

stero Bormida nel 1881. Ultimali gli 
studi a Torino, insegnò latino e gre

co in vari licei d'Italia; volontario 
nella pnma Jl.llerra mondiale, collaborò 
alla Voce, all'Unità d1 Salvemini (di cui 
fu sempre fedelissimo amico), alla Ri

voluzione Liberale ed al Corriere della 

sera. Al liceo D'Azeglio d1 Torino ebbe 
fra i suoi allievi Renzo Giua (morto in 

combattimento, al comando d1 un re
parto antifranchista nella guerra di Spa
gna), Leone Ginzburg (morto nel car
cere di Regina Coeli di Roma durante 
l'occupazione nazista), e molti altri gio
vani, rhe, nella lotta antifascista, dimo

strarono quale era stata °L'influema del 

loro educatore alla « reli?,1011e della li
bertà ». f'in dalla sua fondazione, par 

tecipò all'attività clandestil1a del movi
mento « Giustizia e Libertà », diretto 
da Carlo Rosse/li. Fu arrestato una pri
ma volta, con diversi suoi ex discepoli 
nel 1934 ed una seconda volta nel 
1936. Condannato a 5 anni e un mese 
di carcere dal Tribunale Speciale. li tra

scorse quasi tutti a Regina Coeli. Dopo 
la Liberazione, nominato dtJJ CL.N so
vraintendente scolastico per il Piemon

te, rinunciò presto alla carica per diver
p.,enz.e con gli Alleali. Si trasferì da To
rino a Roma e, divenuto cieco, continuò 

la sua allività saggistica e narrativa. 

dettando alla sua affezionata consorte. 
Caterina, con una meramgliosa lucidità 

intellet111ale, articoli, sa.e,p.,i, memorie. 

novelle. Ha collaborato all'Unità ed al 
Ponte. Tra le sue opere, le principali 
sono I Sansossf (1929, riordinato e in
tegrato nel 1949 e nel 1963 ); Quel 

Quarantotto! (1933), L'iniqua mercede 

( 1953 ), I miei conti con la scuola 

( 1965). Per le sue opere lettera;ie nel 
1932 ebbe il « pren110 F11sinato » e nel 
1964 il « premio Fila ». 

Vittorro Foa, che fu discepolo di 
Monti al liceo D'Azeglio e suo compa
gno di carcere a Regina Coe/i ha scritto 
per noi, queste due pagine di affettuoso 
ricordo. 

Augusto Monti è morto la notte fra 
il I O e 1'11 luglio nella sua casa di 

lungotevere Flaminio, in Roma. Altri 

d irà della sua ricca attività di scrittore, 

come romanziere, come storico, come 

educatore e come uomo politico. Nel 

momento della morte. la sollecitudine 

dei ricordi invita a fermarsi un istante 

L'ASTROLABIO - 17 luglio 1966 

sulla figura di Monti come militante : 

militante della scuola e militante della 

libertà. 
Fu sempre e tutto uomo di scuola, 

tutto impegnato sui problemi della for

mazione degli uomini, e quindi della so

cietà in cui si raggruppano e vivono. 

Di qui la sua curiosità, mai attenuata, 

su quel che pensavano e facevano gli 

uomini, sui loro problemi nuovi e vec

chi, sulle loro reazioni agli eventi, gran

di e piccoli, della Storia. Nel 1910 come 

nel 1966, nel mezzo della giovinezza 

studiosa come nella riflessione degli ul

timi mesi di vita, nulla gli era estraneo 

di quel che accadeva agli uomini, ogni 

cosa voleva sapere e capire. Di qui an

che la sua capacità di essere maestro e 

scolaro ad un tempo. Di due ragazzi, 

rispetto a lui già adulto, egli si conside

rava discepolo: di C'n>betti e di 

Ginzburg, ma fu al tempo stesso loro 

maestro, come di almeno due genera

zioni intere di giovani che nel corso 

degli anni hanno sempre più avuto co

scienza di quanto gli dovessero. per il 
suo insegnamento diretto e per la coe

renza fra il suo pensiero e la sua azione. 

Nel lavoro pratico di insegnante 

- di lettere italiane al liceo classico -
fu severo, molto esigente. Come riusci

va, con la lettura di Dante e di Boccac

cio, ~on l'indicazione di un tema di ri

cerca, con le poche parole di un rim

brotto personale, ad aprire ai giovani 

nuove dimensioni, nuovi orizzonti di 

pensiero e di azione? Gli anni fra il 

1926 e il 1932 furono quelli della pie

na presa di possesso fascista della so

cietà e della cultura, e furono gli anni 

- per Augusto Monti - di massimo 

isolamento apparente sul piano persona

le e di massimo collegamento reale con 

le forze nuove. A prima vista, banal

mente. si potrebbe parlare di un epi

sodio della resistenza culturale crocia

na, attraverso l'autonomia dell'estetica 

rispetto allo strumentalismo fascista. I n 

parte fu questo, ma fu anche molto di 

più. Monti era incapace di proporre 

schemi concettuali. Non difendeva una 

trincea di resistenza, animava una cri

tica militante. Armava i suoi scolari di 

autocoscienza per le lotte della vita sen

za avere nemmeno bisogno di citare 

il fascismo o l'estetica Per dare una 

idea basta indicare alcuni nomi fra i 
suoi scolari di allora: Pavese, Ginzburg, 

Paietta, Mila, Renzo Giua, Giulio Ei

naudi, Felice Balbo, Mussa, Ruata. 

E fuori della scuola e dopo la scuo

la, vedeva i suoi scolari e i loro amici, 

questa volta in un rapporto non forma

le - o meglio, anche formalmente re

ciproco - in quel lavoro di ricerca e di 

dibattito che preparò la sua scelta co-
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sciente , di testimoniare, lui non pit1 gio

vane, accanto ai suoi giovani discepoli , 

la coerenza nel carcere fascista. Perchè, 

nel febbraio del 1936, ebbe Ja singolare 

opportunità di poter scegliere, nello 

spazio di tre giorni , fra l'esilio e il tri

bunale speciale, e senza drammi ma con 

socratica allegria rifiutò l'esilio perchè 

preferiva andare a raggiungere in car

cere « i suoi ragazzi », che davano un 

esempio al quale egli non poteva sot

trarsi. E si prese più di cinque anni e 

li fece con dura sofferenza fisica, per la 
malattia, ma con una letizia contagiosa 

che nessuno di quelli che gli furono vi

cini, da Ernesto Rossi e Riccardo Bauer 

fino all'umile infermiere di Civitavec

chia, Cirillo, possono dimenticare. 

Fino all'ultimo giorno, quando già il 
suo corpo era allo stremo per l'età 

avanzata, la sua mente rimase limpida 

e acuta, curiosa e ricca di simpatia uma

na. Cosl lo possiamo ricordare senza 

ombre nè am11rezze, come un raro esem

pio di vitalità e di coerenza. 

VITIORIO FOA • 

Un rifiuto slgniftcaUvo 
Un fatterello curioso, ma non privo 

dì un suo preciso. anche se grottesco I 
significato. li Messaggero si è rifiu

tato di pubblicare il seguente annun

cio funebre a pagamento: • La notte I 
del 10 luglio è spirato a Roma il prof. 

I 
Augusto Monti. Ne danno addolorati 

l'annuncio Riccardo Bauer. Vlndlce Ca- I 
vallera. Vittorio Foa. Massimo Mila, 

I Alfredo Perelll. Ernesto Rossi. che. I 
durante il regime fascista. ebbero il 

I 
grande conforto della sua compagnia I 
nel carcere di Regina Coeli •. 

L'accenno al regime fascista e alle 

I sue galere è stato ritenuto, evidente- I 
mente, inconcillablle con le virtù di 

ordine del quotidiano che. con la pen-

na di Misslroll, va ancora a caccia I 
delle streghe • antinazionali •. Non c'è 

da meravigliarsi. Il Messaggero ha I 
operato nel confronti del fascismo 

italiano lo stesso gioco di prestigio 

già applicato al fascismo spagnolo, I 
quando ha trasformato la guerra civile 

dei '36 in lotta di religione. E ciò ri- I 
chiede che si dia Il bando a diverse 

I 
cosette fra queste, alle vittime poli-

tiche della dittatura. I 
Gratta gratta, sotto le commemora

zioni ufficiali della resistenza. certi I 
settori • dirigenti • tengono sempre 

ad esibire lo straccetto della camicia I 
nera. E' un trofeo come un altro. 
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