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LETTERE 
al direttore 

L'IRI 

e il Monopolio 

~1gnor D1re11orc, 

leggo nel numero 35 m data 
4 \Cllcmbrr.: 1966 della Rivista 
dd Lei dircua l'articolo di Gior
Kio Laull « Il monopolio auto
nomo ». A norma della legge 
sulla stampa, prego la Su.i cor· 
1es1;1 di pubblicare la seguente 
precisazione. 

Non desidero polemizzare con 
l'articolisrn in ordine al d1vcn1rc 
dcli' Ammmistralionc dci Mono 
pali di Stato; le ~celte tra le 
possibili forme <li ristruuurazione 
di 4uesta Amministrazion.: sono 
,empre aperte, e l'importante st:i 
nell 'adou.ire la soluzione più ade· 
rente al duplice tine della cffi· 
ciena e della produttività fi. 
-cale. 

Non po>'O, pero, 1:ond1v1der~ 
rnn Giorgio Lauzi quanto cgh 
scrive .. delle vbto,e enrratc fi. 
..cali che pro\engono dall'ENEL 
e che vengono calcolate con un 
rigore assai ~uperiore a quello 
che era in u'o ai tempi dei mo
nopoli clcurici privali ». A quc· 
sto proposito. ricordo che le en
trate tributarie fornite al bilan
cin dello Stato dalle ex societil 
dcttrichc furono determinate dal 
Consiglio dei Ministri, con una 
certa moderazione, intorno a 65 
miliardi per il periodo d'impo
sta 1961, compreso l'aumcnro del 
10 per cento. 

A fronte di questo dato, si 
possiedono ora quelli della im· 
posta unica sull'energia elettrica 
prodotta a carico dell'ENEL per 
gli .rnni 1963. 196-l e 1965, che 
sono rispemvamentc di miliardi 
62, 6-l e 63 Sinora, è affluito 
alla Tcsorcna un importo com· 
plessivo di 47 miliardi e 500 
milioni e con lcAAC 24 giugno 
1966, n . '.50'.5 il debito residuo 
dell.ENEL per le tre annualitii 
e stato ratizzato •ino al diccm· 
brc 1968. Nè le cose ~i fcr· 
mano qui. perchè nonostante « il 
rigore assai >Uperiore a quello 
che era m uso ccc. ccc ... si 
dovrà mcncrc a punto. tra ruf. 
licio fiscale e l'E.">:EL, la base 
di commi,urazionc della imposta, 
sulla quale non vi è ancora ac
cordo 

Soggiungo che dal I 0 gennaio 
1966 l'ENEL è rientrato nel re· 
gime normale della imposizione 
direna. e come è fin troppa evi
dente, soltanto quando si cono
sceranno 1 risultati dell'esercizio 
1966 si potrà stabilire se e in 
quale misura l'Ente stesso è te· 
nuto alla imposta di ricchezza 
mobile, alle addizionali a favore 
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degli enti locali, alla impasta 
\Ulle società. Frattanto, ad ini
ziativa di 47 deputati - i quali 
la pensano esauamente al con
trario dcl sig. Lauzi a proposito 
della denuncia di utili di eserci
zio da pane dell'ENEL - è 
'tata presenrata il 2 aprile 1966 
(ano della Camera n. 3076) una 
proposta di legge diretta a in
trodurre a carico dell'ENEL una 
impo,ta forfenaria annuale di 
L. OJO per ogni chilovanora di 
energia elettrica nroclona, il cui 
provento dovrebbe essere ripar
rito tra gli enti locali. La rela
zione che accompagna la propo
srn di legge osserva che « gli 
utili di bilancio (dell'ENEL) sog
getti ad imposizione non pocran· 
no che essere di modesta entità, 
se non addirittura trascurabili » 
con la conseguenza di gettiti 
delle imposte locali molco meno 
favorevoli delle quote di impo
sta unica a carico dell'ENEL 
finora ripartite. 

Ringra:dandoLa dell'ospitalità 
che vorrà accordare a quest.i 
mia, Le invio sinceri saluti 

Luigi Preti 

L'on. Preti precisa nella su.1 
lettera che « le scelte fra le pos
nb11i forme di rtstruttura::.ìone d1 
nuest.i ammin1straz1one /ossia dei 
Monopoli d1 Stato, ndr) sono 
sempre aperte•. Tale .iffermaz10-
ne rappresenta indubbiamente 11n 
pano avanti tzel senso d1 un 
approfondimento del problema 
iJl d1 f uor1 d1 soluzioni prede
terminate, rispetto all'intervista 
1J!la q11ale si era riferita la nota 
di Astrolabio, che sembrava ri· 

velare 11n atte"aìamento del mi· 
111stro delle Finanze assai meno 
problematico e unitateralmente 
orientato nel senso dell' « mua
z1one » dell'azienda. 

011esta valutazione dell'inter· 
vista dell'on. Preti del resto, ap· 
nartva (e allo stato dei falli alJ
pare) condivisa da rutti i sin
dacati del settore, tanto è vero 
che le or•anì;,umo111 sindacali dei 
d1penden/1 dai Monopoli di Stato 
(CGIL. CISL, UIL CISNAL. 
01 RST AT e CONST AT J han110 
proclamato uno st:1opero naz10-
n1Jle per tl 10 settembre, esteso 
a 111tte le mani/a/iure t.ibacchi, 
salme, coltivazio111, depositi, uf
t:r1 centrali e pertf er1c1 All'ort· 
t.me immediata d1 <mesta dec1· 
sione si rttrova un provved1men· 
to d1 soppressione d1 due ma-
111/ al/ure, quelle d1 Scaf at1 e d1 
Carni, con la contemporanea 1st1· 
tuz1one di doppi tur111 nelle ma
mfallure d1 Napoli e Bologna, 
ma tl comunicato u111tario dei 
sindacati afferma che tale prov
vedimento « 111d1ca chiaramente 
che si ~ 111 presenza di un primo 
grave tentatwo di anticipai.ione 
del previsto piano di irizzazione 
dell'azienda ». Nei confronti di 
questo piano, e con esplicito ri· 
ferimento alla sopra ricordata in
tervista dell'on. Preti, i sinda-

cat1 « rtl•adm·ono 11 loro punto 
di vista nellamente contrario,. e 
riaffermano /'esi/l,enz.a di una ri· 
forma che reali:m. nell'ambito 
dello Stato, un'azienda 11111/aria 
« 111 grado d1 assicurare moder-
111/a, eff u:um:a e migliori co11di· 
i.ioni d1 lavoro, relrtbutive e 11or· 
mative, per 11 persona/i> ... 

No11 è 11 caso 111 questa sede 
d1 entrare ulter1orme11te nel me· 
rtlo ddla controven1a, alla qu.ile 
m1 ero accostato per esprtmere 
d1sse11so da un at1eu1a111,·11to d1 
sfiducia apriortstica e f1.e11c:ra/1z· 
zata ctrca la capacità dello Stato 
di operare d1rettam1•11te e 111 mo
do efficiente m campo economi· 
co: da qui la sotto/1111:a/11ra del· 
l'moppor11111ìtà d1 considerare te 
partecipai.ioni statali (che svol
gono per parie loro 11n ruolo d1 
fondamentale importanza come 
strumenti propulsivi e or1entativ1 
dello sviluppo economico) come 
l'unica forma efficace d1 mter· 
vento pubblico, anr1chè come 
una delle /orme d1 mtervento 
eff 1cat:1 e possib1l1 Porso agg111n
f1.ere che, nel caso snecifico, non 
m1 perrnade l'abhmamentn fra 
" irii.rauone » e mante111men10 
del regime d1 monopolm. Tale 
reP,1me, mfall1, non è ron.,en1ale 
.i/le a::.1ende a partecip.it1one sta· 
tale, salvo s1tuarm111 p.irt1Co/ar1 
non rappnrtabt/1 al c.iso dei ,\fo. 
11opoli d1 Stato, come avl'lene 
per 1 telefoni, evidente S11um:.1one 
d1 mo11opo/10 tec111co, o per la 
RAI·TV, ove 1l regime J1 mo· 
11opo/10 delle trasm1sno111 ha 1110-
twai.10111, 111dubb111111ente valide, 
non tanto economiche quanto 
politiche E questa è, a mio ai•· 
viso. rma ragione 11gg11mtiv:i per 
cucare, nel caso 111 d1sc11snone 
solui.io111 dwerse da quelle de/'. 
l' « 1r1i.1.11z101u! '"· che dovranno 
cerio essere rtsponde1111 a fini di 
eff1cie11i.a produtt1v11, ma anche 
al /int: della tutela del r11rattere 
p11bb/1co dell'azienda e ull'es1 
ge11i.a di 1111a doverosa cmmde
rario11e ddle 1111plicazioni sociali 
delle decis10111 che s1 aswme
ranno. 

C ve1111Jmo a/l'ENl!L. che ave
vo citato come esempio d1 azien· 
da pubblica non burocr1Jt1ii.ata, 
m.1 agile ed effic1e11/e, au111n· 
gendo che essa procura ,1l/'era
"o « vistose entrale fisca/1 ""· cal
col1Jte « con u11 rtg,ore arsa1 su
pertore a q11ello che aa m uso 
ai tempi dei mo11opo/1 ele11rici 
pr1va11 '"· Questo discorso, natu· 
ralmente, non t·oleva essere crr
lico nei confronti dell'altu;/e ti
/o/are del •r111wtem delle Fina11-
ze: calcolare • con r11,ore ,. le 
ci/re do11ute sollo forma di im· 
poslt' è, pmna ancora che 11n 
dirtllo, un do1·1•re e 11on rerto 

un abuso Ma, fatto safoo que
sto prillcipm oenera/e va ag~iu11 
10 che le ci/ re che /'on. Preti 
riporta nella sua lettera rono, 
relativamente alla loro 1do11e1tà 
ad esprimere 11110 situai.ione reale, 
tutt'altro che pacifiche. L'unico 
modo per perve11ire a 11n chia· 
rime11to d1 /011do sarebbe quello, 

auspicabile, d1 rendere note le 
cifre corrisposte per imposte dal· 
le singole società elellriche 11el· 
l'arco del decenmo prect•dente 
alla na::.ionaliuai.ione, precisando 
gli importi delle imposte dichia· 
rate, accertate e concordate. I'! 
assenu di questa mcontroverll· 
bile documentazione. resla. per 
stabilire le entrate tr1butar1e /or· 
ntte al bilancio dello Stato dalle 
ex società elellrtche, il dato /or 
mio dall'on. Preti, derivato da 
1m'111dagine campione sulle po· 
che aziende ad alla reddiuvità 
che avevano parzialmente de{im· 
lo i bilanci per l'esercizio 1961: 
un camt>ione, a11111d1, scarsamente 
rappresentativo del/'11111verso sta· 
listico considerato e, per di p1ÌI, 
forse influenzato dalla prob11bile 
presenza di assestamenti co11ta· 
bili adollati dalle 1m prese e/et 
triche in vista della nai.io11alr1:a 
zione. 

A ritJrova dt quanto alfnmato, 
da indagim effeuuale dall'ENEL 
sulle rr1me 65 imprese trasft 
rite, che rappresentano oltre ti 
90 per cento delle al/1vi1J e/et· 
triche, risulta che 1l cartco trt· 
butar10, ma/l,giorato della peran· 
tua/e del IO per cento prevista 
dulla legge d1 nai.1onaltzzazione. 
non superava, per l'esercii.io 
1959-60, l'importo d1 27.5 mi· 
liard1; 111 seguito al susseguente 
spostamento al 1961 del/'eser· 
ci1.10 preso 111 esame come b.ise 
di comm1suranone dell'imposta 
unica (legge 27 giugno 1964 
n 452), l'importo calcolato dal· 
/'ENEL, come limite a1 fini Jrl· 
l'imposta unica ra!l.J.111ngeva la 
cifra d1 29,7 miliardi. 

Sulla base dì questi da.'I, r1· 
IU/ta qu111d1 che l'1111erpretaz1011e 
data dall'ammi111s/raz.1011e finan· 
x1aria alla legge 1stit11tiva del 
l'ENEL comporta una pressione 
fiscale 11ettamente rnperiore a 
quella che 111 precedenza veniva 
esercitata sulle aziende pr,vate. 
E, ripetiamo, quando le cifre 
globali 111d1cate da diverse par/1 
non coincidono, non resta che 
rendere noti i singoli addendi 
delle somme. 

E' "01 oppor/uno a,•1ungere 
un'altra considerazione, e cioè 1/ 
ma/l,gior « peso,. che la pres· 
S1one fiscale eserciterebbe sul· 
/'ENEL. anche nell'ipotesi che 
11011 s1 urificassero g,li scom· 
pensi rtcordat1. Non può essere 
l[l.norata. infa/11, la contra::.1one 
dei ricavi ne/11 der1van/e al· 
/'ENEL dal sensibile aumento 
dei cosli, 111 presenu di una 
completa stabilità tar1ff ar1a, con· 
trai.ione solo gradualmente supe· 
rabtle a/traverso le economie d1 
scala e gli incrementi di orodul· 
tll'1la consevuenll al carattere uni· 
tario dell'aiienda Circa poi la 
proposta di legge citata dalt'on 
Preti, mi l1m1to ad osservare che 
il lodevole intento di andare lii· 
contro alle esigenze deg,li enti 

G. La. • 

Continua alla pag. 34 
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KLAUS 

Moro a Roma, Klaus a Vienna, 
Magnago a Bolzano: tre situa
zioni politico-parlamentari di
verse, accomunate dalla diffi
coltà, per i rispettivi leaders go
vernativi, di assicurarsi la mag
gioranza necessaria per lo scon
gelamento della crisi altoatesina. 

A Ila fine della settimana più labo
riosa che il problema dell'Alto 

Adige abbia attraversato in questi sette 
anni di controversia, possiamo dire che 
sia stato fatto un passo decisivo verso la 
soluzione? Malgrado le reticenze, le 
obbiezioni e le richieste di nuovi chia
rimenti da parte della Volkspartei, cre
diamo che l'ultima parola di Magnago 
alla conferenza stampa di Bolzano (2 
settembre) sia esatta: moderato ottimi
smo. La prospettiva di chiusura della 
controversia è infatti passata certamen
te dal piano delle generiche attese a 
quello di una realistica probabilità. Nel
lo stesso tempo persistono alcune dif
ficoltà chiaramente definibili, e altre 
ancora meno ponderabili ma forse più 
pesanti, che sarà necessario scongiurare 
con ostinazione, e con atti visibili di 
risolutezza politica. Quando si pensa 
come siano state risolte pendenze « na
zionali » di dimensioni incomparabil
mente più drammatiche in questo dopo
guerra, grazie al volontarismo e alla 
chiarezza mentale di classi dirigenti 
(per esempio, Mendès-France a Gine-
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MORO 

ALTO ADl&E le tre 
vra, 1954, per l'Indocina: accordi di 
Evian per l'Algeria), c'è da domandarsi 
con stupore come sia ancora possibile 
che perduri la discussione su pochi ar
ticoli che dovrebbero garantire l'auto
nomia di un ristretto gruppo allogeno 
di frontiera, in un paese, come l'Italia, 
ammaestrato dall'esperienza fascista 
agli obblighi di una democrazia politica 
e amministrativa che muova, appunto, 
dal rispetto, moralmente privilegiato, 
delle minoranze. 

Ma intanto, per considerare in primo 
luogo la questione dal punto di vista di 
Roma, il primo problema che s'incontra 
non è tanto quello di allargare ancora, 
più o meno, l'elenco delle « competen
ze » provinciali da accordare (d'intesa 
con l'Austria) alla provincia di Bolzano 
- dove certo è ancora possibile avan
zare di qualche poco oltre il « pacchet
to » delle proposte discusse per quat
tro giorni a Bolzano dalla Volkspartei. 
La difficoltà pregiudiziale è quella po
litica: vuole il governo Moro prendere 
su di sè la responsabilità di suscitare 
e unificare la necessaria maggioranza, 

intorno alla revisione costituzionale ne
cessaria per varare il nuovo statuto? o 
preferirà attendere una sorta di « motu 
proprio » del Parlamento, una votazio
ne a due terzi non preparata da una 
chiara trama politica, e suscettibile for· 
se di deprimenti sorprese nella stessa 
Democrazia cristiana? 

Una maggioranza per Moro. In ter· 
mini rudi, la questione è quella di sa
pere se, in primo luogo, il centrosinistra 
non solleverà la questione dei « limiti 
della maggioranza »: se questa venisse 
posta, è chiaro che il quorum costitu
zionale dei due terzi non verrebbe rag
giunto, e ogni premessa favorevole, 
ogni generosità di « pacchetti », sareb
bero eluse in partenza. Non si tratta 
però solo del pericolo che quella pregiu
diziale venga evocata: si tratta della ne
cessità, o almeno della stringente op
portunità, che essa venga esplicitamen
te esclusa, per una votazione di impe
gno costituzionale. Quando la legge per 
la riforma dello statuto Trentino-Alto 
Adige verrà presentata al Parlamento, 
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oranze 
il governo non dovrà « attendere », ma 
«chiedere» su di essa la maggioranza: 
e questo equivale a dire, che il governo 
dhoyrà rivolgersi esplicitamente ai ban
c 1 comunisti. 

La nostra potrebbe sembrare una 
pr7occupazione intempestiva, e persino 
irriguardosa, se non avvertissimo i pri
mi sintomi di una resistenza, di una 
~res.sione sul governo, non solo dal-
1 Opinione conservatrice, ma anche da 
un certo versante della Democrazia cri
stiana. C'è motivo di supporre che tale 
~ressione aumenterà nelle prossime set
~11ane e mesi. Ci sembra necessario che 
1

• ~overno, e la coalizione di centro
sinistra, se ne allarmino sin d'ora. Ci 
sembra necessario che scelgano sin da 
ora tra le due alternative: quella di 
concludere seriamente la controversia 
a~toatesina, il che comporta larghezza 
dt vedute negli ultimi incontri con la 
Volkspartei, e aperto invito all'adesio
ne dei voti comunisti; o l'altra, di man
tenersi passivo verso la destra (anche 
?ernocristiana), non solo a causa delle 
imprecisioni di dottrina e di sentimen-
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to di molti gruppi cattolici in merito ai 
problemi « nazionali », ma anche in 
relazione alle velleità sempre risorgenti 
di una interessata disarticolazione del 
partito. In questo caso, il prezzo even
tuale sarebbe la rinunzia al progetto, 
ormai maturo e da non differire, di 
« chiudere » con Vienna e Bolzano. 

Diamo solo due esempi, fra i primi, 
della pressione già iniziata sul governo 
per trattenerlo dall'unica via onorevole 
di chiusura del problema altoatesino: 
quella di una genuina e irrevocabile 
autonomia di competenze legislative e 
amministrative alla popolazione di lin
gua tedesca, com'è geneticamente, ma 
impegnativamente previsto dagli accordi 
De Gasperi-Gruber. 

La minaccia di Piccoli. Uno che ci ha 
colpito, si legge sul quotidiano di Tren
to, l' « Adige », di cui è direttore non 
un qualsiasi notabile di provincia, ma 
il vicesegretario della DC, Flaminio 
Piccoli. Nell'editoriale del 2 settembre 
scorso, a commento dei lavori dell'Ese
cutivo della Volkspartei, dopo aver do-

FASFANI 

lentemcnte annotato che, di passo in 
passo, la diplomazia di Magnago è riu
scita a guadagnare sempre più numero
se prerogative alla provincia di Bolzano, 
detraendole - in progetto, s'intende -
alle competenze della Regione, si leg
gono queste frasi oscure: « Ora, la 
stretta finale si avvicina, ed il momento 
va facendosi cruciale a livello dei go
verni italiano ed austriaco: Vi è il ri
schio - connaturato alla politica -
che qualche uomo rappresentativo a 
quel livello possa scontare le conseguen
ze di un atto di coraggio qual'è ancora, 
per molti aspetti, la chiusura di questa 
controversia ». Non so se sia permalosi
tà avvertire in una frase del genere una 
oscura minaccia; in una parola: a quale 
ministro dovrebbe essere fatta la festa? 
Al ministro degli Esteri italiano, di cui 
avremmo apprezzato, in queste ultime 
settimane, qualche parola pertinente 
sulle discussioni in corso? O si mira 
anche più alto, e si vuol dare un avver
timento allo stesso Presidente del Con
siglio? Oppure tutto si riduce alla vec-

~ 
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MAGNAGO 

chia animosità « trentm1sta » contro 
una considerazione finalmente positiva 
dei diritti politici altoatesini? 

Indubbiamente c'è anche questa com
ponente, che proviene ancor oggi dagli 
ambienti più retrivi di Trento - dove 
per fortuna è pur apparso in questi an
ni, nella sua capacità ed efficienza, un 
nuovo gruppo dirigente di cattolici, che 
fa capo al presidente provinciale Kess
ler, di atteggiamenti altrimenti progres
sisti, ma per ora assai meno rilevanti, 
su piano nazionale, di quello che anima 
la stampa democristiana della regione. 
Nello stesso tempo, è lampante che Mo
ro e Fanfani non hanno tanto da riguar
darsi dalle pressioni di Trento, e di una 
stampa firmata magari da un vicesegre
tario del partito, quanto da rispondere 
al governo austriaco e da guadagnarsi il 
voto favorevole del Parlamento. Ma se 
è vero che il problema si tratta a que
sto livello della responsabilità di gover
no e non degli avvertimenti di frazione 
e di provincia, questi valgono però a 
far prevedere che il dibattito sull'Alto 
Adige potrebbe costituire un'occasione 
ben scelta per riaprire il conto tra le 
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forze democristiane, divenuto tanto più 
oscuro, tanto meno definito nelle sue 
regole, dal momento in cui si è deciso 
di sciogliere le correnti. In breve: dal
l'insidia di franchi tiratori al rischio di 
una discussione fumosa e minacciosa 
entro la DC, qualche cosa si prepara 
alle spalle del governo, forse anche da 
parte dei suoi arnie·. 

Il gioco della destra. L'altro sintomo, 
sempre raccolto non da indiscrezioni 
ma da atteggiamenti pubblici della 
stampa conservatrice, è una sorta di dis
simulata, ma non ignorabile diffida al 
governo, contro l'accettazione dei voti 
comunisti. C'è una frase aurea, in pro
posito, di Silvano Tosi sul « Resto del 
Carlino • del 25 agosto. « Magnago sa 
bene che una revisione costituzionale, 
quale sarebbe necessaria attraverso una 
modifica dello statuto regionale per la 
formale translazione di competenze dal
la Regione alla provincia di Bolzano, è 
una impresa densa di difficoltà: comun
que un'impresa aleatoria la cui realizza
zione non dipende dal nostro governo 
ma dalla maggioranza dei due terzi del 

Parlamento. Meglio procedere intanto il 
modifiche che, formalmente di grado 
minore nella gerarchia delle fonti nor
mative, di fatto possano produrre con· 
creti risultati, eccetera ». 

Qui c'è intero il punto di vista della 
destra laica e democristiana: dal MSI 
al PDIUM, dal PLI alla destra trenti· 
nista e cattolica. Si avverte Magnago 
che è arduo trovare la maggioranza per 
una riforma effettiva dello statuto, e lo 
si consiglia di accontentarsi del « pa· 
recchio » che già potrebbe provenire 
da una applicazione finalmente esatt~ 
(come è noto, per quasi due decenni 
questa si è effettuata solo in parte, e 
con un deliberato proposito restrittivo 
da parte dello stato e della regione) 
dello statuto regionale attualmente in 
vigore. Ma mentre si dà alla Volkspnr
tei questo consiglio mielato, il vero in· 
terlocutore che si ha di mira è il go· 
verno, che viene ammonito di non fore 
un solo passo per procurarsi la maggio· 
ranza dei due terzi in Parlamento. Per 
chi scrive in questo senso, è chian1 

che la segregazione dei comunisti dc~e 
valere anche per i voti costituzio11'111: 
ancora un passo, e si chiederà che non 
sia tenuto conto del PCI neppure in 
occasione di elezioni presidenziali? 

Non scandalizziamoci, tuttavia: la 
destra gioca la sua parte, e non c'è 
motivo di pretendere che ne svolga 
un 'altra. Tuttavia, se essa si pone sin 
d'ora in questo atteggiamento, è perch~ 
crede che la sua battaglia di retroguar· 
dia possa ancora avere un certo peso: 
che, sul tema Alto Adige, essa non :.i.1 
perduta del tutto. Ha un fondamento 
serio per supporlo? 

Ci sembra di sì, almeno allo stato 
attuale delle cose; e gliel'ha offerto il 
gove ·no stesso, retrocedendo dalle con· 
dizioni Saragat-Kreisky del 1964 (che 
miravano a chiudere il contrasto italo· 
austriaco con la condizione di una com· 
missione di arbitrato internazionale, 
con mandato limitato nel tempo di 5 
anni, al fine di un accertamento obbiet· 
tivo della esecuzione dei nuovi impe· 
gni) alla vecchia condizione, che unico 
foro possibile per eventuali future con· 
troversie sia la Corte Internazionale 
del!' Aja. Non si può non rilevare che 
l'impostazione Saragat consentiva, allo· 
ra, ad un « ancoraggio internazionale » 
politico, dal quale non ha nulla da te· 
mere il prestigio di un paese che osser· 
va lealmente i propri impegni; mentre il 
ritorno alla tesi dell'Aia è un ripristino 
puro e semplice della impostazione Se
gni, secondo la quale il problema alto· 
atesino è una questione interna, e al 
massimo l'Austria può reclamare sul 
terreno giuridico, ma non su quello 



poli~ico. Ora noi non sappiamo chi 
abbia voluto questa retrocessione: se il 
governo, nel proposito di offrire in 
partenza una ~oddisfa;t.ione alla destra, 
0 la burocrazia addetta alla elabora:do
ne d~lle proposte italiane, la quale, in 
a~cun1 suoi uomini, è sul campo da an
n~. e stata orientata soprattutto dal mi
nistro Segni e scavalcata solo per un 
momento. nel '64, dal \•olontarismo ri· 
s?lu.to. di Saragat, E' vero che, a quel 
ripristino, ha dato pretesto la stessa 
Vol~spartei, quando, in dissenso da 
Kre1sky, respinse come insufficiente il 
pacchetto che le aveva messo innanzi 
~aragat. Ma quel voto contrario della 

1
,Vb P, se. restituiva al nostro governo 
1 ertà d1 movimenti non motivava di 
per. ~è una retroces~ione di posizioni 
pol1t1che, come quella che si è verifica
ta, ed è alla base delle difficoltìi che 
oggi riemergono nella richiesta di 
«chiarimenti» della Volk:.partei. 

A noi sembra dunque che, arretrando 
yerso la visione che la destra politica 
italia~a ha costantemente espresso della 
q?est1one altoatesina (al più un quadro 
di ~ ~oncessioni », a01jchè la doverosa 
rett1f 1ca delle riserve mentali e pratiche 
nell'applicazione degli accordi De Ga
speri-Gruber), già questo ~tesso go
ve:~o, pur propenso a chiudere in uno 
spirito di liberalizzazione la lunga pen
~nza, abbia iniziato un cedimento, più 
~ oneo a tollerare che a respingere, con 
intransigente iniziativa, la pres~ione 
delle destre. 

Una maggioranza per Klaus. Il pro
~ld!11a di una «maggioranza per l'Alto 

1
. ige » è dunque aperto da parte ita· 
1ana. Per l'Austria, dove non si pone 

al Parlamento la questione di un quo
ruhm qualificato, si ptorebbe presumere 
e e esso non sussiste. Il governo Klaus 
ha una sua maggioranza autosufficiente, 
e. anche nell'ostilità, eminentemente tat
tica, dei socialisti, esso pensa di far 
Pas.sare positivamente, senza gravi osta
cob, un accordo raggiunto con l'Italia 
sull'applicazione dei patti De Gasperi
~ruber, attraverso l'estensione statuta
~a delle competenze della provincia di 
oolzano. 

Ci permettiamo tuttavia di pensare 
che anche per Klaus le prospettive non 
saranno cosl liscie, se a sua volta egli 
bon procederà nello spirito di una deli-
erata fuga in avanti, verso un dibatti

to scopertamente preparato non solo 
entro il suo partito. che' porta pur sem· 
P.re la palla al piede dcl massimalismo 
~1rolesc (anc~e se og~i attenua~o dal 

u.on senso d1 un presidente regionale, 
'?l l'origine contadina ex antidottrina
ria fornisce, a quel che pare, un senso 
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del limite e del possibile assai più uma
no dei vecchi, astratti estremismi aUa 
Gschnitzer), ma fuori, in una discus
sione senza ambagi con Kreisky. 

La situazione interna di schieramen
to politico non è infatti in Austria più 
agevole che in Italia, anche se si tratta 
di ostacoli notevolmente diversi. Il più 
grosso è ovviamente quello, che l'intesa 
con l'Italia abbia a passare, sl, in Par
lamento, ma con i soli voti, sottomessi 
alla disciplina di gruppo, della Volk
spartei. Le questioni « nazionali » si ri
solvono benissimo anche a scarsa mag
gioranza in condizioni chiarissime di 
clima democratico. Ma Klaus ha, alla 
sua destra, formazioni politiche che è 
poco definire nostalgiche; alla sua sini
stra, un grosso partito d'opposizione 
socialdemocratico, deluso dalla sconfit· 
ta elettorale di primavera, irritato dalla 
cessazione della « grande coalizione » 
con la Volkspartei durata quasi un ven
tennio, e portato perciò a strafare, sul
la questione altoatesina, almeno sul pia
no della propaganda e della lotta parla
mentare. Come è stato facile per i con
servatori della burocrazia italiana riti
rare l'ancoraggio di una commissione 
internazionale già accordata da Saragat, 
è altrettanto agevole, sul versante del
l'altro contraente di allora, quello di 
Kreisky, accusare Klaus di remissione 
nei confronti delle pressioni italiane, e 
operare, con questa pressione, in un 
senso che può anche giovare tatticamen
te alla socialdemocrazia austriaca, ma 
che fornisce pure argomenti all'opposi
zione della destra. Ripetiamo, Klaus, se 
vuole dare all'Italia il benestare del go· 
verno austriaco, può anche avere una 
maggioranza risicata - ma in un paese 
pcl;ticamente risentito, come è ancora 
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nella parte prevalente dell'opinio
ne pubblica, quello del cancelliere 
Klaus - una votazione conclusiva sul
la questione altoatesina dovrebbe essere 
preparata su una piattaforma bipartiti
ca, di modello anglosassone. E' un com
pito difficile, per lo stato stesso in cui 
si trova il partito socialista, che non ha 
neppure un leader incontrastato: è pe
noso dirlo, ma questi potrebbe essere 
lo stesso Kreisky, se non si temesse, 
nei circoli che l'appoggiano, un'aggres
sione antisemita nei suoi riguardi. Tut
tavia, se il Cancelliere Klaus non tente
rà di allargare la sua maggioranza, la 
questione dell'A. A., anche formalmen
te chiusa, potrebbe rimanere come una 
causa di lacerazione politica, e di nuo
ve rivalse attraverso la violenza, nel 
cuore del suo paese. 

Una maggioranza per Magnago. E 
veniamo finalmente alla terza maggio
ranza difficile, quella di Magnago a Bol
zano. Entro la Volkspartei non esiste 
alcun altro leader, sino ad oggi, della 
sua statura e suggestione. I limiti di 
Magnago sono noti: consistono nel suo 
stesso merito: un'ostinazione appassio
nata della ragior.e nel risolvere entro il 
quadro costituzionale italiano ma nella 
massima estensi.)ne che questo consen
te, la questione dell'autonomia sudtiro
lese. Per contro, si direbbe che la pre
dominanza e l'urgenza di questa richie
sta lo facciano assai meno preparato e 
sensibile alle questioni di sviluppo so
ciale della provincia, di modernizzazione 
dell'economia, di prospettive interna
zionali dì cultura che Bolzano potrebbe 
accentrare in sè con felice successo. 
Magnago è l'uomo di una politica, non 
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di molte: ma molte nuove esigenze si 
aff a~ciano oggi in una zona dove il di· 
scorso è, da vent'anni, rabbiosamente 
monocorde. 

Detto questo, va subito aggiunto che 
Magnago non solo ha la stoffa di un 
leader, ma che la sua stagione, per 
quanto urgano in Alto Adige nuove esi
genze, per quanto la Volkspartei non 
possa in seguito che evolvere verso una 
tematica politico·sociale in luogo di 
quella istituzionale che ha sinora pre· 
valso, non si conchiude con gli atti di 
questa, che si vorrebbe fosse l'ultima 
trattativa. Magnago è ancora oggi il solo 
esponente della Volkspartei che possa 
essere ascoltato e assunto in tutte le 
valli, anche in quelle dei suoi opposi· 
tori come ad esempio la Val Venosta, 
base elettorale di Dietl; il solo che sap
pia e possa tenere in mano e ritessere 
la trama di una maggioranza, ora gui· 
dandola, e ora riassumendone le richie
ste divergenti e razionalizzandole in un 
discorso politico che non è solo ad uso 
interno (che sarebbe già un alto com
pito di pedagogia politica), ma anche ai 
fini dei rapporti con la popolazione 
italiana dell'Alto Adige, e con lo Stato. 
Forse ci sono delle ombre da rivedere, 
da ripensare, nella sua tattica: ma è 
diffide disconoscere il prezioso lavoro 
da lui compiuto per anni, con un pathos 
non minore che quello semirazzistico 
dei « radicali » del partito, allo scopo 
di ricondurre le tensioni solipsistiche di 
questa minoranza etnica e culturale, da 
una mistica non esente da suggestioni 
quasi tribali, entro l'itinerario di una 
intelligenza politica e giuridica dei pro
pri d iritti. Se oggi il problema è dive· 
nuto non solo trattabile, ma psicologi
camente maturo per la Volkspartei, no· 
nostante il terrorismo austro-tedesco e 
l'antiregionalismo che rispunta in Italia, 
lo si deve a questo solitario politico di 
provincia, impastato di cultura giuridi
ca italiana e germanica, severo uomo di 
governo, rigorista come leader di riven
dicazioni, ma sempre drammaticamente 
presente alla propria idea. 

Il ruolo di Magnago. Non abbiamo 
rammentato le qualità e il merito di 
Magnago per un espediente narrativo: 
ci sta a cuore invece raccomandare che 
un uomo cosl utile non venga spremuto 
e sprecato, all'ultimo momento, in un 
estremo dialogo delusorio con Roma, o 
in un dibattito parlamentare negativo 
per la carenza, che temiamo, di impre
parazione politica da parte del centro
sinistra. Proprio ora che Magnago deve 
chiedere (in parte a Roma, direttamen· 
te; in parte attraverso Vienna) i cosl 
detti « chiarimenti », è importantissimo 
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che si tenga conto di un fatto: lui solo 
è in grado di firmare per la Volkspartei 
senza spaccarla; ma se egli venisse posto 
nelle condizioni di non poter firmare, 
non solo la sua opera verrebbe troncata, . 
ma si determinerebbe in Alto Adige 
una frattura deUa coscienza pubblica, 
che farebbe ritornare indietro di dieci 
anni la contesa di questa minoranza con 
lo Stato, e con gli abitanti di lingua 
italiana in Alto Adige. 

A Roma si deve ben pesare la delica
tezza della posizione di Magnago. 
Quando egli, di ritorno da Innsbruck, 
entrò in Esecutivo per il lungo parla· 
mento di fine agosto, Ja sua delibera
zione personale era certamente quella 
di far votare l'adesione al pacchetto 
italiano, cosl com'esso è. Com'è noto, 
non si tratta di un complesso di offerte 
misteriose: esse sono state cosl spesso 
elencate ed esaminate dalla stampa ita· 
liana e tedesca, da costituire anzi una 
materia perfettamente conosriuta. Su 
trentacinque « competenze » che lo sta· 
tuto in vigore assegna alla regione 
Trentino-Alto Adige, venti vengono 
trasferite al potere legislativo ed am
ministrativo della provincia di Bolzano. 
Alcune delle richieste deUa Volkspartei 
(sulla polizia, il collocamento, la resi· 
denza) non vengono accolte, o per 
« pruderie » politica, o perchè incosti
tuzionali; altre (per esempio sulla scuo
la) guadagnerebbero da una più esatta 
definizione; altre ancora, solo parzial
mente soddisfatte, come la competenza 
sul credito, vengono poi rifuse su un 
piano diverso: in questo caso. quello 
della programmazione provinciale e re· 
gionale, che porterà il presidente della 
provincia di Bolzano e quello di Trento, 
insieme al presidente della Regione, ad 
essere convocati, per discuterne, con il 
Consiglio dei ministri. In complesso, il 
governo Moro ha superato in qualche 
punto anche le proposte della Commis· 
sione dei 19. Basterà rilevare che quan
do Bolzano disporrà in modo autonomo 
sull'industria, l'agricoltura e il turismo, 
avrà in mano le leve del proprio avve
nire, senza ulteriori intralci. In com
plesso, come ha riconosciuto lo stesso 
Magnago, Moro offre oggi alla provin· 
eia più di quanto non fosse contenuto, 
in strumenti di autonomia, nel pacchet· 
to di Saragat nel 1964. 

Persuaso che su questa base si potes
se intendersi finalmente con Roma, so
spinto del resto da Klaus (che gli avreb· 
be fatto rilevare come non sia concepi· 
bile una più estesa liberalizzazione dal 
governo italiano), Magnago entrò dun· 
que in Esecutivo con una disposizione 
di fiducia nel suo contraente naturale, 
il governo di Moro. Evidentemente egli 

si rendeva anche conto come pure Moro 
dovesse « ménager » una certa opposi· 
zione, e che a ciò si dovesse il ripristino 
della impostazione Segni per quanto 
concerne l' Aja; ma che a questo passivo 
bisognasse ormai offrire, come operante 
contrappeso, una cooperazione costante 
e ininterrotta con Roma, per farne usci· 
re una app1icazione rapida della nuova 
autonomia (le norme applicative devono 
essere emesse dalla Presidenza del Con· 
siglio), e per ottenerne una interpreta: 
zione « massima », tale da persuadere 1 

sudtirolesi a ritirare, nei confronti del· 
l'Italia, il loro lungo e non ingiustifica· 
to sospetto. 

Il « parlamentino » turbolento. Se 
questo era, come abbiamo ragione di 
pensare, lo stato d'animo di Magnago, 
bisogna ritenere, dai risultati del 1° 
settembre, che egli abbia incontrato, 
nell'assemblea dell'Esecutivo, resisten· 
ze e obbiezioni più insistenti del previ· 
sto. Da un lato, bisogna tenere conto 
che già si delinea, con un lungo antici· 
po, una lotta per la successione a Ma· 
gnago stesso: Benedikter e Brucker po
trebbero avere aspirazioni di questo ge· 
nere; Dietl ha di certo quella di rico· 
struirsi una posizione di potere, doPo 
la lunga assenza e il calo di popol:irità, 
nel periodo dei sospetti e del processo 
(con assoluzione) passato a Milano. I 
segni di questa agitazione del partito 
si colgono anche fuori, dal momento 
che una piccola ma esigente frazione si 
è staccata, per tentare una rappresentan· 
za non cattolica (genericamente sodai· 
democratica) della popolazione di Jin· 
gua tedesca. I moderati hanno acquisito 
alcune buone spade, in particolare è 
stato molto importante per Magnago la 
nuova, leale fedeltà di Volgger, trasfc. 
rito da posizioni radicali al realismo di 
una trattativa conchiudente. Nell'insie· 
me, però, è certo che Magnago si è 
trovato dinanzi ad un'assemblea molto 
più inquieta di quanto forse presu· 
messe. 

In secondo luogo, questo tipo di 
« parlamentino ,. non può essere giudi
cato con il solito metro delle forze po
litiche italiane, che consentono per lo 
più, dato il loro diverso grado di poli· 
ticizzazione, una previsione circa il gio
co e il peso delle correnti assai più fa. 
cile e meccanica. Un partito come la 
Volkspartei è non solo socialmente 
composito alla maniera di tutti i partiti 
di trama cattolica; ma accoglie e rap· 
presenta una pluralità di condizioni e di 
interessi che variano notevolmente a se
conda delle valli, ora più fortunate e 
prospere, ora più impervie e depresse. 
La « logica» interna della Volkspartei 



~on è quella di alcun altro partito ita
liano; e il cemento sinora dominante, 
quello della lotta istituzionale, diventa 
fluido al momento di cui questa sta for
se per cogliere un ragionevole succes:;o, 
ma anche per afflosciarsi. 

. Altre condizioni sono poi intervenute 
in quei quattro giorni di dibattito ad 
avviare il progetto di Magnago da una 
conclusione immediata ad un esito in
terlocutorio e a una vittoria differita. 
Abbiamo il vezzo di considerare la 
Volkspartei come un partito chiuso di 
montanari ostinati. Lo è in un certo 
senso, ma è anche un partito di curiali 
puntigliosi. Su ogni punto del «pacchet
to» la discussione è stata minuziosa, su 
~lcuni forse bizantina. Sera per sera, 
11 dossier del «contenzioso» con Roma 
s! ingrossava di richie:.te o di pignole
ri.C: nella horsa che M:ignago. sempre 
11!tr ~tanrt' e te~o. dl·p0m·\·:t l•cc.mto u 
s, nc1Ja ~rcrccde, Jcll.1 P odn.ia eh~ 
' niv,1 .t prele,·arlo. 

Poi come è noto, il punto di forza 
degli obbiettori fu <1ucllo dell'~ anco
raggio intcrna7ionalc » dc:I nuovo sta
tuto. Chi ha ridestato questa i-;canza. 
sulla quale si potevn di certo fondare 
u.n'opposizionc intern 11 fu Dietl: enfo
ttc:imenre in dal pruno giorno. Poi gli 
e \ n uo d. rincalzo B.. .... dikkr, ,;,._. 
r>rcsiJ1.:m.;: Jdht prvvin ... ia e causiJico 
per \'Ocazione, recando in aula lo statu
to della Corte dell'Aia, alla ricerca di 
?b~iezioni, certo considerevoli, alla tesi 
Italiana che solo questo tribunale possa 
~ssere foro competente per divergenze 
italo.austriache sulla applicazione del 
trattato di pace (e degli accordi De Ga
speri-Gruber ). A questo punto, Magna
go ha forse compreso che, se avesse 
voluto far ricorso al sentimento, alla 
Perorazione storico-moralistica, al suo 
Prestigio personale, il « pacchetto » sa
rebbe passato: ma con troppe riserve, e 
con una minoranza forse abbastanza 
~orte per dilaniarlo al minimo cenno di 
tnadempienza italiana. 

l 'ultima manche. Tattico di calibro, 
Magnago ha allora accerchiato gli op
Positori. Essi chiedevano il ripristino 
dell'ancoraggio consentito da Saragat, 
mentre il leader, e la maggioranza, si 
rc:ndevano pure conto che Roma non 
\11 avrebbe aderito. Doveva allora essere 
Possibile ottenere da Moro un'aggiunta 
di garanzie, sotto forma di « chiarimen
ti ». Impegnandosi a ottenerli, e a rac
comandare al partito l'accettazione del 
« pacchetto » solo se i « chiarimenti » 
la incoraggiassero seriamente, Magnago 
ha isolato la minoranza. Quando si è 
\rotato, al termine, su 46 presenti Ma
gnago ha ottenuto, sembra, 38 voti, 
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per un'adesione, con riserva di chiari
menti, alle proposte di Roma; Dietl, 
con altri sette o otto membri dell'Ese
cutivo, ha votato contro il «pacchetto», 
considerandolo insoddisfacente. E' da 
notare che il cosl detto « partito pro
gressista » del socialdemocratico dottor 
Jenni (cui si prevedono, in prossime 
elezioni, un paio di seggi, ma che per 
ora rappresenta unicamente questa per
sonalità) ha emesso richieste massima
liste ispirate al partito socialista austria
co (applicazione letterale degli accordi 
Saragat-Kreisky del 1964 ), e che rag
giungono poi Dietl nella istanza della 
« creazione della regione autonoma sud· 
tirolese ». 

Magnago non è dunque stato sconfit 
to, a Bolzano, ma ha ancora da vincere 
una « manche », che si giocherà prima 
;1) tnv010 di un ':il tr:1 r! r1;•mc tlc'!'F-;e U· 

t\ '• po' j , 1.. '" "°' I ' ~· • 1 

'cl partito. 
Ciò che :.1 interpone tra quc.:sto mo 

mento, e quel '.'NO definitivo, è In fa 
mo sa richiesta di « chiarimcnt i ''- l n 
conferenza stampa, l'indomani dcll'Ese
cucivo, ~fagnago ha insistito a ~piegare 
che si tratta proprio solo di chiarimenti 
e non di num·e richie~tc in merito ~i 
è difft::.o :n una pedanre rico.;niz; 1 ,f j 
: ··~·tea." t .uali dcl p.1..1..het:o irali.1 
no, che mcritereb~ro prccisolzi1rni e 
definizioni. Ma non si è riusciti a sapere 
esattamente che cosa dirà e chiederà 
sulla questione di fondo, quella dell'an· 
coraggio internazionale. 

Il punto dubbio sta in questo: che 
il Tribunale dell'Aia ha certo compe
tenza a dirimere dissensi interpretativi 
circa un testo di portata internazionale 
come sono gli accordi De Gasperi-Gru
ber; ma se l'Italia poi diluisse nel tem
po o svuotasse di contenuto, attraverso 
le norme applicative, il nuovo statuto 
oggi offerto a Bolzano, l'Aja potrebbe 
giudicare, si o no, intorno alla messa in 
vigore di una legge italiana? E' allora 
possibile escogitare un raccordo fra i 
due « strumenti », internazionale il 
primo e interno il secondo? E il go
verno italiano lo vuole? Chiamiamo 
pure questi semplici «chiarimenti »: 
in realtà c'è ora una breve riapertura di 
discussione, e c'è la esigenza di un fatto, 
o di uno strumento aggiuntivo, per 
compensare la sfiducia che ancora circo· 
la nella Volkspartei circa l'adempienza 
italiana, cosl sospetta e imperfetta nel 
ventennio trascorso. 

Un circolo vizioso. Che cosa farà 
Moro, d'accordo con Klaus, non è facile 
prevedere. Tuttavia si può rendersi con
to: a) che la piattaforma Saragat
Kreisky non è richiamabile, dopo che 
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essa è stata ufficialmente silurata; lo po
trebbe un altro governo, ma non questo, 
che ha scelto un'altra «linea» a ragion 
veduta, come abbiamo rammentato so
pra; b) che sarebbe certo auspicabile un 
« raccordo » tra il trattato e lo statuto 
(secondo la proposta del professor Er
macora di Vienna). ma è dubbio se la 
Co~te stessa dell'Aia accetti poi di giu
dicare su tale base; c) che è indispensa
bile da parte del governo italiano un 
supplemento di garanzie, se non di an
coraggio internazionale, di adempienza 
interna. La prima cosa da far votare in 
Parlamento, da questo punto di vista, è 
la proposta dei 19, che il nuovo statuto 
venga messo in vigore (mediante la pub
blicazione delle norme applicative) en
tro 18 mesi dal voto qualificato delle 
C.nncrc; i ,, " ~on<l.J. potrebbe essere 
1• ' ..,, ·,e mli norme 

'.1 ·en.: da una com-
n1ss1one m -ta di e-perii. italiani, au
~tri.tci, e ddl.l Vo!kspartei. La formula 
di un.1 commissione di esperti non toc
r mdl) il piano formale della decisione 
policka non sminuirebbe in alcun modo 
J 1 dignità dello Stato. 

Le due propo~tt: cui a:cenniamo 
n ir 1 I .~.he I fir..- Ji spost:tre ormai 
·1 . t'"• w B.,, .. n.i Ron~J dal piano del 
~u:.p1;lto, .: d~!l.t mediazione internazio
nale che non può essere indefinitamente 
invocata, a quello della fiducia demo
cratica tra una minoranza etnica e lo 
Stato. C'è anche in questa lunga diver
genza tra Alto Adige e Roma quel cir
colo vizioso che consiste nel richiedersi 
mutualmente certe prove di lealismo 
per potere credere alla buona fede reci
proca - quando già sarebbe necessaria 
la buona fede per accertare quel leali
smo. Questo circolo vizioso non può 
essere spezzato che con una prova reci
proca e concreta di fiducia, che muti 
le posizioni di partenza. L'Italia si im
pegni per legge, solennemente, sui tem
pi e modi di applicazione del nuovo 
Statuto, e la Volkspartei accetti questa 
prova inobbiettabile di democrazia coo
perando a sua volta alla loro realizza
zione e osservanza. Questa ci sembra 
la sola modalità esecutiva che davvero 
« fonda » un nuovo modus vivendi. Ma 
Roma non dimentichi che questo chia
rimento deve essere dato senza altri in
dugi a Silvio Magnago. Dopo tutto, sa
rebbe un demerito imperdonabile del 
centro-sinistra ricusare, per timore del 
malcontento delle destre, la sola con
clusione decorosa di una controversia, 
in cui è in gioco l'obbligo democratico 
dello Stato di tutelare l'autonomia delle 
minoranze nella Repubblica italiana. 

FEDERICO ARTUSIO • 
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PROGRAMMAZIONE 

plano moderato 
plano Imprudente 

Anche in Italia nessuno osa ormai 
più pronunciarsi contro la program

mazione. La stessa moderateria che 
sempre governa questo paese, anche 
sotto vernice fascista, ha finito per ca· 
pire, sia pure col solito ritardo, che 
di questa novità è obbligatorio dir be
ne. Ma ora che dopo quattro anni di 
tergiversazioni e macerazioni il Parla
mento sta per fare di una pianificata 
politica di sviluppo una legge fonda
mentale dello Stato, è sempre più chia
ro il divano tra la impostazione dei 
padroni del vapore democristiano, per 
i quali il piano è uno strumento di 
più ordinato governo per la conserva
zione del sistema in atto, e la sinistra, 
non rivoluzionaria, che lo ritiene valido 
se guidato dalla volontà di riformare 
in senso democratico il sistema e se 
provveduto degli strumenti necessari e 
sufficienti. 

Questo lo si diceva ai tempi delle 
illusioni sul primo centro-sinistra. Ed 
ora che i socialisti si sono svagati lo 
dicono le ACLI. Chi ha la forza per 
riformare la direzione e la politica 
economica e sociale del paese? La 
grande maggioranza del popolo che sta 
ai livelli inferiori di redditi di lavoro 
e di consumi. Se la Democrazia Cri
stiana non è titolare della sua rappre
sentanza, chi lo potrebbe rappresenta
re? Un fronte democratico senza ege-

manie di partito, possibile sulla car
ta. Qui le ACLI si fe rmano. 

L'esempio di Wilson. Non si ferma
no i benpensanti, un mimi nel rinfac
ciare il memorabile esempio dei bravi 
laburisti , che sulla , ·ia del buon senso 
potrebbero ben rinunciare anche alla 
nazionalizzazione dell'acciaio. Wilson 
è un coraggioso combattente, degno di 
ogni rispetto, e deve es:-.ere cauto il 
giudizio sulla disastrosa congiuntura 
eh 'egli ha dovuto affrontare. Altri 
avrebbe preferito avesse impiegato lo 
stesso coraggio nella svalutazione della 
sterlina e dei residui imperiali . Egli ha 
ritenuto di dover preferire la conserva
zione e la difesa del sistema in atto, 
e la maggioranza dei lavoratori sinda
cati, con lo spirito civico che distingue 
gli inglesi, lo segue. 

Ma Wilson può parlare come rap
presentante diretto di queste masse 
organizzate. Mandate Novella o Santi 
al governo. Saprebbero parlar duro .in
che ai loro in momenti duri, e Pastore 
darebbe man forte, ma parlerebbero in 
conto di una contropartita che la De
mocrazia Cristiana non riuscirà mai a 
dare: la inserzione della volontà dei 
lavoratori nella direzione del paese. 
E' possibile consigliare, o eventual
mente imporre, una politica dei red
diti, quando la massa alla quale si 
chiede il maggior sacrificio sa che que
sto serve a riformare non a conservare 
un sistema del quale sono antagonisti. 

Se la volontà domin11nte non è la 
loro, ed i socialisti sono ridotti alla 
apologia delle scelte e delle cifre scrit
te nel piano, diventa insieme sempre 
più opportuno consigliar loro pruden
za e qualche economia nei ditirambi 
sulle sorti future, magnifiche e pro
gressive. 

Sembra in primo luogo opportuno 
che la approvazione legislativa sia li
mitata ai criteri che hanno ispirato la 
redazione del piano, allegato come 
esemplificazione normativa, non tassa
tiva, ed annualmente verificabile e mo
dificabile. 

L'ombra della recessione. Sulla scor
ta della esperienza del 1966 le ipotesi 
di base sull'incremento del reddito na
zionale in termini monetari e reali pos
sono essere attendibili. Ma sulla scorta 
delle preoccupazioni che oscurano sul 
piano internazionale l'orizzonte non so
lo politico ma anche economico le pre
visioni di oggi possono diventare otti
miste. Sono diventati improbabili i 
grandi crash sul tipo di quello del 
1929-3 1; non le recessioni, soprattut
to se la guerra nel Vit!tnam si pro-

lunga e si aggrava. Lo sviluppo dell~ 
esporta1ioni è stato uno delle grandi. 
positive sorprese di questi anni. E' 
ottimistico prevedere che questa com· 
ponente del bilancio nazionale manter· 
rà nel quinquennio la stessa forza. 

Il piano prevede la permanenza di 
una leggera torchiatura fiscale che man: 
tenga l'entrata tributaria al livello J1 
1,1 rispetto al reddito nazionale. E' 
già un livello alto: una politica occu· 
pazionale richiederebbe già un alleg~e· 
rimento fiscale. Ma i bilanci del 1966 
e 1967 limitano il disavanzo grazie a 
torchiature che raggiungono il rappor· 
to di 1,3 rispetto al reddito nazionale. 
E ' possibile mantenerlo per i cinque 
anni? 

li punto ne1·0 del bilancio. Il bilancio 
dello Stato sia per la dilatazione della 
spesa corrente, sia per l'irrazionale im· 
postazione, sia per la fallacia degli im· 
pegni è il grosso punto nero. E fin da 
ora il bilancio smentisce il piano, pcr
chè non fornisce al flusso degli investi· 
menti l'apporto del cosiddetto rispar· 
mio pubblico 

Sembrano piuttosto ottimiste le iPo· 
tesi, ora corrette, sui trasferimenti, e 
piut tosto astratta la ipotesi sui consumi, 
che presume governi capaci di mode· 
rame la crescita, e - operazione basi· 
lare - di controllare i prezzi critici e 
la cosiddetta inflazione strisciante. Ma 
il dubbio maggiore, riguarda gli inve· 
stimenti e la OC(."Upazione. A- parte la 
pesantezza, - destinata a non dimi
nuire - dei bila.nei statali, a parte i 
limiti che il Governo pone al ricorso al 
mercato finanziario, è troppo ottimi· 
stico supporre che il richiamo della 
domanda solleciti un flusso d'investi· 
menti privati pari a quello degli anni 
di boom. 

E' purtroppo probabile- che man· 
cheranno i mezzi per mantenere al 
livello programmato gii investimenti 
per i grandi servizi pubblici, a comin· 
ciare dalla scuola. Utilizzeremo l'ipo· 
crisia dei bilanci di competenza: ma· 
gnificheremo gli · stanziamenti, e non 
faremo le spese. 

Ed è purtroppo probabile che la 
piena occupazione rimarrà soltanto nei 
giuramenti dci ministri. Il progresso 
tecnologico diverrà sempre più forte· 
mente disoccupazionale; le previsioni 
raccolte dalla Confindu~tria già con· 
traddicono il piano. Faranno difetto 
gli investimenti nuovi. Una politica 
occupazionale attiva richiede quella vo· 
lontà direttrice sulla quale ci permet· 
tiamo sommessamente d'interpdlare gli 
amici socialisti. 

D 



ACLI 

LABOR 

dopo Vallombrosa 

Forse la coincidenza del convegno di 
Vallombrosa delle ACLI (tema: 

4C Il potere economico nella realtà ita
liana ») con la fase conclusiva, ormai in 
atto, del processo di unificazione fra 
PSI e PSDI, ha giovato in termini pro
pagandistici al movimento dei lavora
tori cristiani, facendo convergere a Val
l~mbrosa gli inviati di tutti i principali 
giornali italiani. Più dubbio è che que
~ta coincidenza abbia giovato alle ACLI 

a un punto di vista politico: la loro 
t~matica era destinata ad essere da parte 
dt alcuni commentatori strumentalizza
ta in base a una logica strettamente 
Partitica, ridotta nei termini piuttosto 
angusti di una linea pro o contro Ru
mor, pro o contro l'unificazione dei 
socialisti. Col gran parlare che si fa di 
~lu;alismo, abbondano in Italia giorna
listi e politici che non riescono a ren
~ersi conto del fatto che pluralismo non 
significa semplicemente pluripartitismo, 
ma significa altresl, e soprattutto, mol
teplicità, all'interno dei grandi raggrup
pamenti ideologici, socialisti, comunisti. 
cattolici o liberisti che siano, di gruppi, 
sottogruppi, organizzazioni e correnti di 
opinione dotati di motivazioni proprie, 
dt una propria autonomia (il che non 
esclude reciproci flussi d'influenza) e 
come tali difficilmente riducibili a un 
denominatore comune. 

. Le ACL! non sfuggono a questo de
stino: quando lo scorso anno, sempre 
a. Vallombrosa, si soffermarono ad ana
lizzare i pr0blemi del comunismo, rifiu
tando la via facile e improduttiva della 
«caccia {llle streghe », e affermarono 
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che l'unità politica dei cattolici poteva 
essere una necessità, ma non era un 
dogma sottratto alla discussione e a fu
ture revisioni, furono largamente accu
sate di minare, in odio al moderatismo 
dc, la compattezza politica e ideale del 
mondo cattolico al cui interno operano. 
Quest'anno, in un « clima » politico 
ricco di novità, si è rovesciato il di
scorso e si è detto e scritto che, in 
buona sostanza, nonostante talune in
temperanze verbali, le ACLI tendono 
una mano compiacente a Rumor e gli 
offrono i loro servigi, nel quadro di 
una manovra a vasto raggio che gli am
bienti cattolici condurrebbero contro 
l'unificazione socialista. 

Il potere condizionato. In un conve
gno libero e vivace come è stato quello 
di Vallombrosa, con relazioni in parte 
affidate a studiosi « esterni » al movi· 
mento e, come tali, portatori di opi· 
nioni personali (che sovente sono state 
aspramente criticate) e con interventi 
dei partecipanti caratterizzati da un 
linguaggio assai più spregiudicato di 
quello, ricco di allusioni per iniziati e 
di sottintesi più o meno furbeschi, che 
spesso prevale nella quotidiana polemi
ca politica, ogni tesi precostituita pote
va naturalmente trovare alimento jn 
una singola frase, in un determinato 
giudizio, nel tono di una particolare os
servazione critica. Ma a chi non isoli 
il convegno di Vallombrosa dal com
plesso dell'attività delle ACLI e dal
l'insieme dei loro orientamenti politici, 
economici, sociali, si offre la possibilità 
di una valutazione forse meno brillante, 
ma più realistica e più obbiettiva, più 
intonata, in ultima analisi, a quella vi
sione pluralistica della nostra società 
che non ci consente di indulgere in 
schemi manichei, mettendo insieme 
tutti i cattolici e tutti i gruppi che 
direttamente o meno li rappresentano 
(dalla DC, alle ACLI, alla CISL), per 
definirli bravi perchè, ad esempio, fan
no argine al comunismo o cattivi perchè 
si oppongono all'unificazione socialista. 

In buona sostanza, che cosa hanno 
detto gli adisti a Vallombrosa? Il loro 
giudizio sul «potere economico» (spe
cie se ci si riferisce, come ci sembra 
1 orretto, prevalentemente alle opinioni 
"interne» al movimento, senza gene
ralizzare alcune pure autorevoli e inte
ressanti valutazioni di relatori « ester
ni ») appare piuttosto univoco: non si 
tratta di scagliare anatemi e, per con
verso, non si deve ripiegare su atteg
giamenti subalterni. Il potere economi
co, ai vari livelli a cui si esercita, deve 
essere condizionato e controllato, nella 
fabbrica attraverso la contrattazione 

La vita politica 

sindacale, senza lasciarsi illudere dalle 
chimere della cogestione, dall'azionaria
to operaio, delle formule equivoche sui 
lavoratori « tutti proletari » (la dignità 
dell'uomo - ha detto il presidente 
delle ACL! di Torino, ing. Morezzi, nel 
corso della « tavola rotonda » sul pote
re operaio nell'azienda - si fonda sul 
suo lavoro, non sulla sua proprietà); 
nella società civile attraverso la piani
ficazione democratica, intesa non solo 
come un assieme più o meno organico 
di tecniche razionalizzatrici, ma come 
affermazione della preminenza delle esi
genze della collettività, dei valori di 
libertà, dignità e giustizia dell'uomo 
(del « bene comune», secondo l'espres
sione usata dagli aclisti) sugli interessi 
particolaristici di cui un potere econo
mico incontrollato non può non essere 
espressione. Corollario di questa inter
pretazione della programmazione demo
cratica, intesa come « crescita civile » 
dell'intera società, è la sottolineatura 
della necessità e dell'urgenza delle ri
forme, giacchè è con le riforme (re
gionale, urbanistica, della pubblica am
ministrazione, fiscale. ecc.) che si supe
ra il limite della « razionalizzazione » 
del sistema, per incidere invece in sen
so evolutivo sulle strutture che lo ca
ratterizzano, al fine di andare oltre la 
« logica » del neocapitalismo e perve
nire a più avanzati equilibri politici, 
economici e sociali. 

Impegno per l'unità sindacale. Mo
vimento di lavoratori, le ACLI sono 
consapevoli, come già abbiamo ricorda
to, dell'importanza e della delicatezza 
del « conflitto di potere » che quotidia
namente ha per teatro la fabbrica. Se 
auspicano che questa conflittualità 
non assuma le forme spurie dello scon
tro frontale livellatore delle necessarie 
differenze, in termini di reciproca auto
nomia, fra azione sindacale e azione po
litica, tuttavia ne valutano appieno 
l'importanza, giacchè una società non 
progredisce in assenza di una dialettica 
contrattuale che contrapponga, all'in
terno di ogni luogo di lavoro, l'inizia
tiva operaia all'unilateralità dell'eser
cizio del potere imprenditoriale. Un 
movimento sindacale forte e autonomo 
è quindi condizione necessaria per il 
progresso democratico, elemento inso
stituibile di contestazione del potere 
economico nel quadro di una società 
articolata in forme pluralistiche. Ma la 
forza e l'autonomia del sindacato si mi
surano (soprattutto in una prospettiva 
di programmazione) innanzitutto in ter
mini di unità. E, partendo da questo 
assunto, le ACLI individuano nell'ob-

~ 
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biettivo dell'unità sindacale uno dei 
loro impegni prioritari, giacchè, come 
ha sottolineato Labor nelle conclusioni 
del convegno - « la realtà del potere 
economico spinge all'unità, al rafforza
mento e alla modernizzazione di un'au
tonoma organizzazione operaia i.. (E, 
osserviamo per inciso, non si può ob
biettivamente considerare come una po
lemica contro l'unifiC1lzione socialista 
l'ostilità delle ACLI al sindacalismo di 
partito, socialista, democristiano o co
munista che sia: forse che il rifiuto del 
sindacalismo di partito non caratterizza 
anche l'atteggiamento di un gran nume
ro - e noi pensiamo il maggior numero 
- di socialisti, magari favorevoli sul 
piano politico all'unione fra PSI e 
PSDI?}. 

Tre obbiettivi precisi, quindi, e tre 
concreti impegni di lavoro: program
mazione democratica, politica di rifor
me, unità sindacale. E non è certo dif. 
ficile individuare la « carica antimode
rata » che li contraddistingue. In pro
posito, del resto, il presidente delle 
ACLI è stato esplicito, allorchè ha in
dividuato in una continua pressione 
sulle forze politiche, affinchè esse eser
citino il loro potere in senso innovatore 
e riformatore, il « superamento da par
te delle ACLI dd moderatismo». 

«Attenti a tutte le novità •. Restano 
a questo punto, i problemi di schiera
mento, ossia il quadro politico in cui le 
ACLI intendono operare. A VaJlom
brosa sarebbe rimasto deluso chi si fos
se atteso revisioni radicali (per le quali, 
fra l'altro, un convegno di studio non 
sarebbe stata la sede idonea); ma non 

vi è stato neppure, con buona pace di 
certe previsioni della vigilia, un dimes
so ripiegamento delle ACLI sotto l'ala 
della OC. Certo, l'unità politica dei cat
tolici è ancora un dato della realtà (in 
termini relativi, naturalmente: non tut
ti i cattolici votano per la OC e non 
tutti i voti democristiani provengono da 
cattolici), anche se le ACLI rifiutano di 
considerarlo immodificabile; di conse
guenza, pur in un contesto di sempre 
più accentuata autonomia, un preciso 
rapporto ACLI-OC esiste ed è operante. 
E' indubbio che le ACL! costituiscono 
per la OC una copertura a sinistra, ma 
è importante sottolineare che è ormai 
generalizzato nell'ambito del movimen
to aclista il convincimento della possi
bilità (e alcuni parlano di probabilità) 
di diverse alternative. La OC non ha 
nulla da temere dalle ACLI, ha detto 
Labor, con gaudio dei teorizzatori del
l'abbraccio con Rumor. Ma alla condi
zione - ha aggiunto - che la DC sia 
aperta a soluzioni coerenti di avanza
mento democratico e sociale; altrimen
ti, sarebbe difficile evitare « altre cana
lizzazioni » dei lavoratori cattolici « per 
rigagnoli o fiumi •· Le ACLI giudicano 
queste eventuali diverse canalizzazioni 
un pericolo da combattere? In un certo 
senso sl, giacchè sono dubbiose, ma non 
aprioristicamente contrarie all'unità po
litiC1l dei cattolici. Ma è altrettanto vero 
che non escludono differenti scelte, qua
lora un definitivo prevalere nella DC 
della vocazione moderata le rendesse 
necessarie. Il monito di Labor è stato 
preciso, quand'egli ha affermato che il 
movimento « non considera definitive 
le esperienze economiche, sociali e poli
tiche in cui opera », ma è « attento a 
tutte le novità che, senza mettere in 
discussione le libertà fondamentali, pos
sono far progredire la condizione 
umana». 

Il convegno di Vallombrosa, in so
stanza, si è concluso con una sospensio
ne di giudizio e implica una fase di at
tesa sui modi in cui la OC vorrà ope
rare, non in un indefinito futuro ma 
nel presente: attesa in alcuni (non 
molti) aclisti fiduciosa, in altri dubbio
sa, in altri ancora addirittura scettica. 
Intanto, nasce il partito socialista uni
ficato, fra molte incertezze e contrad. 
dizioni, con molte tentazioni di ade
guarsi a schemi socialdemocratici di 
gestione pura e semplice di una quota 
di potere e sollecitazioni ad utilizzare 
la maggior forza derivante dall'unifica
zione per sviluppare un'azione più inci
siva, una contrapposizione più ferma 
all'involuzione moderata in atto. Que
sto « libro ancora da scrivere » suscita 
senza dubbio fra gli adisti, fra i lavo-

ratori cattolici molte diffidenze, ma 
anche molto interesse. Se vivace è la 
polemiC1l contro il moderatismo, demo· 
cristiano o socialdemocratico, numerosi 
sono anche gli interrogativi e qualche 
volta affiorano speranze in una pro· 
spettiva nuova. 

Non creare argini artificiosi. Ci si 
può risentire per le diffidenze (ma bi
sognerebbe chiedersi se non sono a 
volte giustificate); si può sottovalutare 
la fiducia delle ACLI nella programma· 
zione democratica tacciando di estremi· 
smo le loro critiche a certi aspetti del 
progetto di programma quinquennale; 
si può avvertire fastidio per i richiami 
all'esigenza delle riforme di struttura, 
perchè essi suonano implicita e a volte 
esplicita accusa per le riforme annun· 
date e ripetutamente rinviate. Ma, cosl 
facendo, si lascerebbe prevalere il par· 
ticolarismo sulle prospettive d'insieme. 
Un partito che si richiama alle esi· 
genze dei lavoratori e aspira ad inter· 
pretarle, ha sempre bisogno di pressio
ni, di critiche, di stimoli che proven· 
gaoo da gruppi organizzati rappresen
tativi di nuclei consistenti di lavoratori. 
Non è tenuto a recepirli passivamente, 
ma a valutarli, a tenerne conto, a di
batterli serenamente, piuttosto che ten· 
tare di isolarli con argini artificiosi, ma· 
gari perchè provengono da « cattolici ». 
Solo cosl si possono creare le premesse 
per consensi e apporti che vadano al di 
là della somma aritmetica di due gruppi 
politici che unificano le loro sigle; solo 
cosl si può mantenere aperta la porta 
per « canalizzazioni » che possano av· 
viare in prospettiva a quella profonda 
ristrutturazione degli schieramenti po· 
litici che risponde a un'esigenza reale 
del Paese e che, nei limiti che sembra 
assegnarsi, l'unificazione socialista non 
risolve. 

Certo un discorso di questo tipo va 
assai al di là della pur vasta tematica 
del convegno di Vallombrosa. Ma esso 
può costituire, ci sembra, l'invito a una 
più attenta considerazione di tutto ciò 
che si muove nella realtà politica italia· 
na. Anche i lavoratori cattolici si muo
vono, magari fra çontraddizioni e incer
tezze, e - più che arrampicarsi sugli 
specchi per stabilire se Labor e Rumor 
si abbraccino o litighino - conviene, 
a chi voglia sul serio contestare le 
scelte moderate, mantenere vivo un 
dialogo imperniato, al di là delle pur 
profonde differenziazioni ideologiche, 
sulla ricerca di soluzioni democratiche 
che vadano oltre i miti del neocapita· 
lismo e la « logica » della razionalizza· 
zione del sistema. 

GIORGIO LAUZI • 



PARLAMENTO 
la corsa 

contro Il tempo 

La Camera dei Deputati riapre i 
battenti questa settimana, il Senato 

d~lla Repubblica nella prossima, ma 
g1a sono al lavoro alcune commissioni 
delle due assemblee: le leggi che il 
.Parlamento si prepara a discutere sono 
molte e impegnative. L'annata parla
mentare che si è chiusa - le Camere 
ormai Ja qualche anno vanno in va
canza alle soglie d'agosto e riprendono 
a funzionare a metà settembre - è sta
ta anch'essa assai carica, quella che si 
apre sembra doverlo essere ancor di 
più. Il Governo, ad esempio, fa pre
sent~ che manca l'approvazione di 180 
I:gg1 per il perfezionamento dell'auto
r~zz~zione di spesa per l'anno finan
f1arto 1967. In più, naturalmente, della 
egge di bilancio propriamente detta. 
. Queste varie leggi e leggine si rife

riscono a un totale di 921 miliardi che 
il Tesoro ha accantonato ma che i vari 
ministeri potranno spendere solo dopo 
che esse siano state definite. Si tratta 
di una partita non indifferente, pari a 
un decimo del totale della spesa previ
sta dalla legge di bilancio. Legge, que
st'ultima, fondamentale per il funziona
hent? dello Stato ma che politicamente 
a di fatto minor importanza: benchè 

~Ì si definisca « previsionale » quando 
1 Parlamento è chiamato a discuterla 
essa in effetti si presenta già come un 
~Utt'unico del quale la maggioranza 
impedisce modificazioni importanti, tal
volta proposte dalle opposizioni, ed il 
contesto è difficilmente modificabile, 
Senza bloccare la macchina dello Stato, 
salvo che in certi suoi minori dettagli. 
Il Parlamento, tanto per dire, potreb
be incuriosirsi di una spesa di cinque 
milioni che il ministro delle Finanze 
Luigi Preti chiede di attribuire al pro
prio dicastero per « informazioni riser
vate nell'interesse dell'amministrazione 
finanziaria ». Si tratta di una voce nuo
va di cui non s'afferra esattamente il 
significato. Di voci di significato inaf
ferrabile, del resto, nelle tabelle di spe
sa dei 19 ministeri ve ne sono molte. 

Se in pratica col bilancio il Governo 
esercita un potere che di fatto gli è 
delegato, la « formalità » è ugualmente 
lunga da portare a termine. Quest'an
no tocca alla Camera la prima « lettu
ra » del bilancio, che dovrebbe venir 
fatto in aula subito dopo la discussione 
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sul secondo « Piano verde » (già appro
vato dal Senato prima delle ferie estive) 
e della legge istitutiva, col nuovo testo 
unificato, della programmazione. Ecco 
una legge, non compresa fra le 180 
anzidette, che richiede un lavoro sostan
ziale. La Camera dei Deputati ne ha 
già esaminato il testo in sede di com
missioni; dopo la revisione, che ora si 
inizia presso la Commissione bilancio, 
si prepara a discuterne in aula per la 
fine del mese. Sarà una discussione non 
breve e di primissimo piano anche per
chè essa può valere ad ancorare effetti
vamente i bilanci e la futura attività 
legislativa a un quadro preciso. 

Il Senato sarà anch'esso investito 
della discussione sui bilanci e sulla pro
grammazione: si vorrebbe che entrambi 
i compiti venissero esauriti nel corso 
dell'anno. Il che pare difficile possa 
avvenire, anche perchè, nel frattempo, 
tre grosse questioni politiche si sono 
poste sul tappeto: accordo per l'Alto 
Adige, inchiesta ministeriale sulla frana 
di Agrigento, recrudescenza del bandi
tismo in Sardegna. Nè è da escludere 
che la pesante situazione internazionale, 
evidenziata dalla rinuncia di U Thant 
alla carica di segretario dell'ONU, esiga 
un nuovo dibattito. 

Una mole massiccia di provvedi
menti. Questo non è che un quadro 
parziale. Le « leggi di spesa » di cui 
si è parlato non sono tutte senza signi
ficato politico. Prima d'indicarne le 
principali conviene sottolineare la loro 
mole massiccia. Nella prima metà esat
ta di questa legislatura la « Gazzetta 
ufficiale» ha pubblicato in media 196 
leggi all'anno, nella maggior parte di 
iniziativa del Governo. Tra le 180 ri
cordate molte sono già state approvate 

dall'uno o dall'altro ramo del Parla
mento; per avere effettiva efficacia nel 
prossimo anno finanziario, dovrebbero 
aver perfezionato la approvazione legi
slativa prima della fine dell'anno. La 
maggior parte naturalmente non ha ne
cessità di giungere in aula, essendo 'suf
ficiente l'approvazione legislativa in 
Commissione. Ciononostante sembrano 
troppe per essere approvate tutte in 
tempo effettivamente utile, anche per
chè nel frattempo nuove obiettive esi
genze possono assorbire l'attività anche 
delle Commissioni. Non si può perciò 
fare a meno di lamentare l'eccessiva 
frammentarietà nell'azione legislativa 
per responsabilità sia del Governo, sia 
del Parlamento. 

Quanto alle leggi con effettivo peso 
politico ed economico da discutersi ri
cordiamo tra le principali: le leggi sco
lastiche, cioè il piano finanziario quin
quennale della scuola, nuove norme per 
l'edilizia scolastica, l'istituzione della 
scuola materna di stato, la riforma uni
versitaria; la riforma ospedaliera; le tre 
leggi presentate dal ministro Reale per 
migliorare l'amministrazione della giu
stizia compresa la revisione del codice 
penale; la riforma del Testo Unico di 
pubblica sicurezza; i provvedimenti per 
la finanza locale. Ciascuna di esse ha 
sl trovato una maggioranza in sede di 
Governo, ma incontra ancora notevoli 
ostacoli in sede di maggioranza parla
mentare. Che spazio resta alla presen
tazione di altre leggi per le quali tutta
via vi è un impegno del centro-sinistra? 

Gli impegni del Governo e del Par
lamento. Si tratta in primo luogo delle 
leggi maggiori, con carattere di riforme 
strutturali, che a rigor di promesse, il 
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Consiglio dei Ministri dovrebbe presen
tare in Parlamento, entro breve tempo, 
dato che prima della fine della Legi
slatura è disponibile poco più di un 
anno di tempo legislativamente utile. 
Sono le leggi connesse con la program
mazione, cioè in primo luogo quella sul
le procedure. indispensabile a perfezio
narne la fisionomia, e la riforma del 
regime giuridico delle società per azioni 
e dei fondi di investimento. Poi deve 
esser finalmente presentata la legge ur
banistica, oggetto di tante preoccupa
zioni del Governo e della maggioranza, 
che la opposizione attende al varco del
la discussione parlamentare. Infine, tra 
i preminenti impegni di governo è l'ap
provazione delle leggi per la istituzio
ne delle Regioni a statuto ordinario 
« entro tre mesi dalle elezioni politi
che dcl 1968 :.. Si devono aggiungere 
lo « statuto dei lavoratori », la riforma 
dell'azienda ferroviaria e il piano di 
coordinamento di una politica dei tra
sporti. Ed infine, la riforma dell'am
ministrazione statale che sta in cima 
ai pensieri dell'on. Rumor. 

Il Parlamento potrà farcela? Si ve
drà incolpato di non riuscire a tener 
dietro all'attività dcl Governo? Il Par
lamento ha aumentato assai, in questa 
Legislatura, il proprio lavoro, nonostan
te le pause imposte dai congressi di 
partito e dalle crisi politiche. Il Par
lamento oltretutto, nonostante la fisio
nomia composita ed i maggiori contrasti 
politici finisce per impiegare assai meno 
tempo del Governo a pronunciarsi sulle 
singole leggi. Il Governo ha impiegato 
quasi tre anni a decidersi definitiva
mente sulla programmazione, non si è 
ancora pronunciato nè sull'urbanistica 
nè isulle Regioni. 

La carne da porre al fuoco è tale 
che i Partiti di Governo - a prescin
dere dall'unificazione socialista - po
trebbero avere la tentazione di scaricare 
implicitamente sul Parlamento la re
sponsabilità delle molte cose promesse 
e che paiono non esseer più fattibili 
in tempo utile per questa Legislatura: 
bocciare su qualche legge il governo, 
renderne poi impossibile una riedizio
ne, costringere infine il Presidente allo 
scioglimento anticipato delle Camere. 
L'occasione comunque assai difficil
mente può essere fornita dai più pros
simi impegni legislativi. Nessun Gover
no è mai caduto sui bilanci e quanto 
alla programmazione vi è su di essa un 
impegno dei comunisti che sembra ca
pace di bloccare qualsiasi sortita di 
franco-tiratori. 

GIULIO MAZZOCCHI • 
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URBANISTICA 
un programma 
per I' europa 

La pianificazione democratica del 
territorio e il problema delle regio

ni in Europa sono i temi ai quali è dedi
cato un numero speciale, monografico, 
di « Comuni d'Europa », organo del
l'Associazione italiana ·8el CCE (Con
siglio dei Comuni d'Europa). 

Tema attuale e non attuale, a seconda 
del concetto sul quale si vuole porre 
l'accento: la 'pianificazione, ovvero la 
necessità di coordinare i processi pro
duttivi e le loro strutture è una realtà 
imposta (e in atto) dal vento impetuoso 
della tecnologia; la democraticità di 
questo processo è una speranza proba
bilmente di grandi masse di europei, ma 
non è un'aspirazione di coloro che della 
pianificazione (quella concreta che si 
sta facendo oggi) sono gli attuali prota
gonisti, nè tanto meno essa può scatu
rire dalle condizioni politiche entro le 
quali si muovono finora gli stati euro
pei, europeisti o no che siano. 

In altre parole, in qualsiasi Europa 
di domani si riprodurranno i classici 
rapporti fra gruppi di potere e masse 
lavoratrici. il che, se non esclude il 
concetto di pianificazione, dà a quello 
di democrazia il costante significato di 
lotta popolare contro i vertici, anche 
se domani saranno sopranazionali. Lo 
conferma l'interessante analisi sinottica 
delle proposte della Commissione della 
CEE comparate con quelle del Consi
glio dei Comuni d'Europa: sembra di 
leggere un testo legislativo di iniziativa 
governativa (sia pure di un governo 
illuminato) e le relative repliche di un 
partito d'opposizione. 

Un'altra divergenza di fondo si rife
risce alle attribuzioni da dare 11i poteri 
locali: il testo della C.Omunità afferma 
che « i principali mezzi di politica regio
nale nella jC.omunità Europea dipen
dono dai pubblici poteri degli stati 
membri, siano essi - in misura varia
oile a seconda delle costituzioni dei vari 
paesi - le autorità centrali, le regioni 
o gli enti locali », mentre il testo del 
Consiglio dei Comuni d'Europa dice che 
« i poteri locali devono avere i mezzi 
finanziari e il personale necessario alla 
realizzazione delle infrastrutture e non 
soltanto la competenza in senso giuri
dico». Il commento che a questa di
vergenza fa l'organo del CCE, « Com 
munes d'Europe •è: •La conseguenza 
logica è che non servirà a nulla pro-

Il nuovo centro di Dusseldorf 

grammare, se ai diversi livelli non sono 
concessi i mezzi necessari, soprattutto 
al livello locale ». 

$i potrebbero continuare a lungo le 
citazioni, ma la considerazione finale 
non muterebbe: fra l'« Europa dei Po
poli» e l'« Europa delle patrie», che 
apparentemente si contrappongono co· 
me concetti idcolugici, l'Europa che, in 
realtà si va facendo - sia pure in 
mezzo a contrasti e contraddizioni - è 
l'Europa degli industriali, secondo la 
tradizione, ferrea logica del profitto 

Gli squilibri pianificati. Lo nota, in 
una sua relazione alla vigilia dei VII 
Stati Generali del CCE, Nicola Signo.
rello, riferendosi a quanto si è manife
stato in Italia, in relazione alla vera 
pianificazione attuata dagli industriali, 
per cui « le zone favorite registrano una 
saturazione o quasi di iniziative e d1 at
tività economiche, mentre le zone meno 
fortunate registrano un graduale inde
bolimento ». E prosegue: « Nell'Euro
pa dei Sei gli organismi di pianifica· 
zione non mancano: pianificano i pri
vati imprenditori, pianificano gli stati, 
pianifica, al livello supernazionale, la 
CECA. Ma tale molteplicità di pianifi
catori - ineliminabile, entro certi li
miti, in un quadro di programmazione 
democratica - non ha evitato gli squi
libri di cui si è parlato, anzi, li ha -
in misura diversa - favoriti o causa
ti ». Diagnosi esattissima questa del Si
gnorello, che trova riscontro nella « pie
na adesione » della Confindustria « alla 
attuazione integrale del Trattato di R<r 
ma e ad un allargamento delle aree di 
libero scambio». 

Sul piano europeo, la musica non 
cambia. Interessante a questo proposito 
quanto scrive Philippe Saint-Mare su 
« France Forum • a proposito dei due 



grandi oleodotti internazionali, quello 
Sud Europeo e quello del gruppo ENI: 
• Sono due oleodotti che tendono en
trambi ad approvvigionare la Svizzera e 
la Germania meridionale, dal che deri· 
ya un rischio grave di sovrattrezzatura 
In queste regioni che saranno aspra
mente contese. I governi sono pratica
mente disarmati davanti alla volontà 
delle compagnie produttrici, in partico
lare per ciò che si riferisce all'ubica
zione delle raffinerie, giacchè molto 
spesso il rifiuto di un paese riuscirebbe 

. solo ad avvantaggiare un paese concor
rente. Il tracciato degli oleodotti inter
nazionali e la dislocazione delle raffine
rie sul loro percorso sfugge dunque di 
f~tto ai poteri pubblici europei e na· 
Ztonali per restare di sola competenza 
dei piani privati dei gruppi petroliferi ». 

rr· facile, allora, capire che cosa si 
dovrebbe intendere per pianificazione 
democratica territoriale dell'Europa, co
me rapporto non solo fra gli stati mem
bri, ma fra i singoli poteri centrali e 
poteri locali, fra gruppi sociali e forze 
economiche. 

Fine della pianificazione territoria
le è, dunque, l'eliminazione degli 
squilibri, attraverso interventi pubbli
ci in grado di integrare razionalmente lo 
sviluppo economico con quello del ter
ritorio: del resto non altrimenti suona
no i principi informatori del nostro pia
no quinquennale. Le teorie sono sem
pre belle, ma purtroppo i fatti che ci 
richiamano alla realtà hanno brutti no
mi, addirittura « mostruosi », come 
quello di Agrigento. 

11 piano e la legislazione urbani· 
stica. Parlare di « pianificazione del 
territorio », quando avven~ono fatti 
come quello di Agrigento finisce per 
diventare assurdo, eppure in quell'epi-
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sodio sono contenuti tutti gli elementi 
che devono trovare soluzione in tema 
di pianificazione territoriale: il rappor
to fra stato e regione, la legislazione 
urbanistica, il problema dei controlli e 
quello dei poteri pubblici ai vari livelli. 
E se esiste una prospettiva europea, alla 
quale non possiamo sottrarci, c'è una 
prospettiva nazionale da risolvere ur
gentemente per superare una realtà at
tuale addirittura drammatica. 

In teoria (sempre in teoria) il nostro 
pian,o di sviluppo risponde a questa 
esigenza, ma di fronte a catastrofiche 
situazioni come quella di Agrigento, 
quali sono i concreti strumenti che il 
piano propone? Nella sua relazione al 
Consiglio nazionale dell'Associazione 
italiana per il Consiglio dei Comuni 
d'Europa {AICCE), Gianfranco Marti· 
ni, analizzando il nostro « progetto di 
programma», cosl afferma: «Up rilie
vo, che non è solo di forma, potrebbe 
farsi a quei passi del documento in cui 
l'assetto territoriale sembra essere con
siderato come una fase di attuazione del 
programma economico: l'AICCE, in dò 
confortata da autorevoli economisti ed 
urbanisti, ha sempre affermato invece 
l'indissolubilità dei due momenti, eco
nomico e territoriale, di ogni program
ma di sviluppo, indissolubilità che si 
manifesta sia nella fase di elaborazione 
che in quella di esecuzione». 

E' lo stesso concetto che Pieraccini 
aveva insistentemente predicato, fino ,1 

quando era ministro dei LL. PP. sulla 
indissolubilità del piano e di una nuova 
legge urbanistica. Egli aveva ripetuta
mente insistito sul concetto che « una 
nuova legge urbanistica è l'aspetto ter
ritoriale della programmazione », d'ac
cordo con Giolitti, che, come ministro 
del Bilancio - e quindi responsabile 
del piano - approfondiva il concetto, 
rilevando che « una nuova struttura 
pubblicistica della proprietà del suolo 
edificabile (perno del primitivo pro
getto di legge urbanistica) costituisce 
una premessa essenziale del programma 
economico nazionale, consentendo a 
questo di affrontare unitariamente, a 
livello nazionale, i problemi della di
stribuzione sul territorio dello sviluppo 
economico, della localizzazione indu
striale, della ripartizione delle risor
se ... » e, ancora: « la nuova legge urba
nistica consente, attraverso l'istituto 
dei piani urbanistici regionali, di avvia
re a soluzione il problema stesso della 
articolazione regionale della program· 
mazione ». 

Si costruisce sul vuoto legislativo. 
Era, insomma, questa la piattaforma di 
una corretta pianificazione democratica, 
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in cui la successione dei tempi forniva 
ai pubblici poteri gli strumenti idonei 
di controllo. Ma ora, Pieraccini, passato 
dal Bilancio ai Lavori Pubblici sembra 
aver dimenticato la fondamentale inter
dipendenza tra piano e legge urbanisti
ca, mentre Mancini spiega addirittura i 
vantaggi di aver rinviato l'adozione di 
una nuova disciplina urbanistica. Tor· 
niamo, dunque, ad un discorso ormai 
vecchio per I'« Astrolabio »: aver su
bordinato la legge urbanistica a consi
derazioni di natura congiunturale si
gnifica aver tolto alla programmazione 
uno dei supporti fondamentali. Agrigen
to rappresenta un caso limite di specu· 
!azione a livello artigianale, ma di Agri
gento in Italia ce ne sono a centinaia; 
ovunque, in mancanza della nuova leg
ge, si costruisce su un vero e proprio 
vuoto legislativo. 

Tirincanti, sul« Messaggero», anche 
se crede di poter porre riparo con gli 
strumenti attuali, nota giustamente che 
« ciò che è avvenuto ad Agrigento po· 
teva verificarsi dovunque e pertanto il 
discorso è molto più ampio ed implica 
la riconsiderazione di tutta la materia 
urbanistica ed edilizia », perchè « in 
materia urbanistica il bel Paese è tut
t'uno, fraternamente unito nell'intral
lazzo, nella speculazione, nel malco
stume ». 

Note critiche sulla complementarietà 
tra piano e riforme sono anche ripetu
tamente risuonate (co'n-legittimità, se 
non politica, certamente ideologica) al 
recente convegno delle ACLI intorno 
alla programmazione, per essere riprese 
da Scalia, con una strumentalizzazione 
polemica antisocialista, che in campo 
urbanistico, la parte democristiana non 
può certo permettersi, se non ignoran
do il trave nel proprio occhio. 

Certo che iniziare un discorso dal 
tema della « pianificazione territoriale 
europea » per finirlo con Agrigento può 
<;embrare grottesco: in verità è proprio 
da un contrasto come questo che si ha 
la misura di ciò che deve significare, per 
l'Italia, la programmazione. Quando 
Mancini dice che bisogna « andare fino 
in fondo», ci auguriamo sinceramente 
che egli voglia alludere proprio a quel 
cambiamento di rotta che insistente
mente auspichiamo da queste colonne, 
ridando al progetto di legge urbanistica, 
ancora chiuso nei cassetti di Porta Pia, 
quella forza rinnovatrice delle nostre 
strutture per la quale vale combattere 
una battaglia autenticamente sociali
sta, senza la quale non potremo mai 
trovarci all'appuntamento democratico 
dell'Europa. 

MARIO DEZMANN 8 
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u THANT 

Dimissioni di U Thant, escalation pacifica di De Gaulle, 
recrudescenza del conflitto vietnamita ed aumento della 
pressione antioccidentale in Cina: sono questi gli ul
timi sviluppi di una crisi che preoccupa vivamente l'opi
nione pubblica e che dovrebbe far riflettere le classi 
dirigenti dei paesi occidentali, troppo spesso inclini a 
seguire passivamente l'iniziativa politica degli Stati 
Uniti. Questi temi, trattati nel loro nesso generale da 
Ferruccio Parri, vengono poi sviluppati nella serie di 
servizi che dedichiamo, in questo numero, al grave de
terioramento della situazione internazionale. 

FERRUCCIO PARRI 

S e il Segretario delle Nazioni Uni· 
te si ritiene in coscienza costretto a 

rassegnare il mandato di custode della 
pace, che la organizzazione gli ha :iffida· 
to, questa dichiarazione di fallimento 
della distensione, di assenza di ross1bili 
mediazioni, di imrotenza dell'ONU sr· 
gn:i il momento forse più critico della 
situazione internazionale di questo dop<>· 
gucr~a. 

La strategia di Potenza dci più grossi 
altera e piega ai suoi fini il funziona· 
mento e la funzione della società intcr· 
nazionale. L'attivo della gestione U Th:int 
è modesto; il passivo grave: universalità 
dell'ONU mancata, distensione bloccat::i, 
disarmo fermo, proliferazione atomica li· 
bcra. « Che ci sto a fare? », si domanda 
l'onesto birmano, profondamente curbato 
dalla guerra che lacera e contrista l'infc· 
lice rorolo dell'Indocina. 

Grave è la sua denuncia contro la p<>
litica americana. Hanoi non vuol tran· 
sigcre: « fuori gli stranieri e poi tratte· 
remo 11; Pechino sprezzante non tratr~ 

con un organismo-trucco al servizio d1 
capitalisti e revisionisti. Ma la rrspons:i: 
bilità primaria è di Washington: chi 
persegue la pace come una resa militare, 
e si fa perciò prigioniero di una spirai: 
in:irrestabilc e inumana di violenza e di 
rappresaglia, che allarga minacciosamen· 
te ad ogni passo i confini della guerr:i, 
questi offende j principi sui quali si fonda 
l'ONU ed ai quali si ispira l'accordo 
di Ginc.:vra. Anche De Gaulle dalla tri· 
buna cambogiana ha puntato il dito ac· 
cusatore su \Vashingron, come se non 
tanto la intransigenza di Hanoi quanto 
i fini politici che la politica americana 
consiùcra non rinunciabili togliessero ogni 
possibilità di mediazione. E guardando al 
di là dei bombardamenti ha avvertito 
gli americani, con la flemma hautaine 
che tanto li irrita, come lo scioglimento 
inevitabile del conflitto dovesse essere lo 
sgombero dcl Vietnam e la neutralizza· 
zionc <li questa parte dell'Indocina. 

li Generale, che intende anche sotroli· 
neare per gli europei la pericolosità di 
una alleanza con una strategia mondiale, 
parla con una prevenzione anti-americana 
che può svalutare la sua clcnuncia. Mo
ralmente è più grave la condanna di 
U Thant, che non parla in nome di vedu
te e interessi nazionali ma in difesa d('i 
principi che egli doveva servire. E' ben 



la grande crisi 
probabile che ne sarà influenzata la opi
nione pubblica americana, come già mo
strano autorevoli prese <li Posizione. E' 
possibile che ne sia influenzata, con uno 
s!asamento ora imprevedibile, la pol~
tlca del Presidente, già costretto a ri

spondere, non senza ira, al gen. De 
Gaulle: s'impegni a sgomberare Hanoi, 
s'impegneranno, ma solo allora, anche 
gli americani. 

DE GAULLE 

Una revisione di obiettivi. Vi è nel
la nuova linea Johnson non un rovescia
mento, ma un cerco mutamento di posi
zione, che deve essere associato alle assi
curazioni, ripetute e fatte più esplicite 
nelle ultime settimane, sugli obiettivi ter
ritorialmente limitati e temporanei della 
azione americana, congiunti ad amore
voli inviti alla distensione ed al disar
mo rivolti a Mosc:i, a promesse di futura 
conciliazione fatte balenare a Pechino, 
piuttosto stupefacenti <loPo tant:i impla
cabile inimicizia. 

Interessano troppo le sorti della pace 
e l'opinione pubblica <li ogni paese le 
condizioni dello show down mondiale, 
puntualizzato dalle dimissioni di U Thant, 
per non dover registrare .attentamente 
questo mutato orientamento, almeno ap
parente, di Washington. Vi influisce cer
to la Posizione che la Casa Bianca inten
de assumere a metà strada tra falchi texa
ni e colombe kennediane, prima delle 

importanù elezioni parziali dd 3 novem
bre; influiscono verosimilmente, anche in 
vista delle elezioni, le preoccupazioni eco
nomiche: la minaccia della inflazione ~i 
fa seMpre più stringente. Ma il risultato 
che ora interessa di più potrebbe essere 
la rinuncia, per lo meno temporanea, 
all'allargamento delle operazioni oltre i 
confini del Vietnam e ad un decisivo 
giro di vite sul porto e sulle industrie 
di Hanoi. Le possibili ripercussioni sul
l'intervento sovietico possono anch'esse 

VIETNAM: prima della battaglia 

aver indotto a riconsiderare la opPortunità 
di questo temuto e disastroso progresso 
della escalation. 

Formalmente le posizioni attuali del 
Presidente americano rappresentano un 
pieno voltafaccia rispetto all'inizio de~la 
escalation, quando si rifiutavano media
zioni cd adesione alle linee dell'accordo 
di Ginevra. Corta veduta, incapacità di 
calcolo, cattive informazioni hanno fatto 
allora compromettere con tanto danno e 
pericolo del mondo la pace che re~i,sion~ 
troppo tardive non consentono p1u dt 
assicurare. 

Troppa diffidenza si è radicata sui 
propositi americani, ed il rifiuto di am
mettere il Vietcong a trattare .sull'avve
nire del Vietnam del Sud conferma la 
volontà di assicurargli, prima di lasciarlo, 
un regime tipo Corea meridionale. Que
sta previsione conferma Hanoi nella sua 
intransigenza sino all'estremo della pos
sibilità di combarùmento in patria: in
transigenza combattiva, contraria a con
siderare la Cina come il retroterra nel 
quale l'offensiva nemica, tigre di carta, 
incapace di dominare un immenso for
micaio, finisce per estenuarsi. Tipico il 
contrasto sulla filosofia della guerra popo
lare tra Lin Piao cd j dirigenti della 
guerra vietnamita. 

Il momento della scelta. Se una spie
gazione della rivoluzione cinese mossa 

--+ 
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alla conquista di una nuova purezza ideo
logica, e volontariamente tra~fcrita nel
l'ebbrezza fanatica di una gioventù ele
mentare, può essere plausibile, è una psi
cosi di guerra, come quella che Stalin 
alimentò per tanti anni. Su di essa bi
sogna orientare psicologicamente tutto il 
popolo. Mao ha a disposizione contro 
l'Occidente imperialista e capitalista non 
solo il numero, ma anche il tempo che 
darà la vittoria fatale al popolo eletto, 
portatore della verace liberazione comu
nista tradita da Mosca. Se mancheranno 
maldestre o volontarie provoc:izioni non 
sarà tuttavia la Cina ad attaccare. Ma 
se continuerà a prevalere la sua influenza 
su Hanoi sarà essa ad opporsi ad ogni 
negoziato; e rappresenterà comunque un 
potente fattore di turb3mento e di ten
sione. 

La situazione cosl critica toglie libertà 
di azione a MosC'a, obbligandola a con
trastare la prcssion~ americana su Hanoi 
e l'incalzante polemic.i cinese. Al tempo 
della guerra di Spagna misurò col con
tagocce il suo aiuto cd il suo intervento; 
e fu errore fatale. Non potrebbe ripeterlo 
ora col Vietnam. 

E così con mtte le a1rte ormai in 
tavola, attendiamo i prossimi ~volgimen
ti, forse decisivi. Avremo forse un paio 
di mesi di attesa: l'America accoglierà 
con grande interesse il responso delle 
imminenti elezioni nel Vietnam dcl Sud. 
Ed è anche probabile che si cerchi di 
evitare colpi di scena prim3 della prova 
elettorale americana. Ma poi diventerà 
difficile, internazionalmente politicamen
te ed economicamente, rinviare senza sca
denza una scelta. Se la nuova offensiva 
di pace resterà senza esito, come è pr~
vedibile se rimane sul piano attuale, n
prcnderanno i colpi di maglio? 

E' difficile vedere come uscire senza 
uno scossone da una situazione così 
chiusa, che se dà la vittoria all'America 
riporta in piena guerra fre~da,_ se . la 
obbliga a cedere senza una gtust1ficaz10-
ne sufficiente dello sforzo sostenuto apre 
nuovi "Juilibri che possono portare alla 
guerra. Si aggiunge a sottolineare la 
profonda gravità della crisi la sostituzio
ne di U Thant, evitabile solo se si apris
sero possibilità di soluzione il cui falli
mento lo ha obbligato a rinunciare al 
mandato. Il Governo americano potrà 
misurare in questa occasione H declino 
della sua influenza e la costosa impru
denza della sua politica. 

Il Segretario dell'ONU avverte, la
sciando la carica, che è sospc:sa sul mondo 
una siruazionc « estremamente grave ». 
Il primo requisito per affrontarla è la 
indipendenza di giudizio e cli decisione. 

FERRUCCIO PARRI • 
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Dr: GAULLE 

la variante 
de gaulle 

L a variante De Gaulle • . E' la fra
se uscita dai corridoi dcl Vaticano 

immediatamente dopo il discorso di 
Pnom Penh. Un commento cauto, :inco
ra legato alle esitazioni della non uffi. 
cialità, ma non per questo meno aperto 
verso i tentativi messi in atto dal Ge
nerale per contribuire allo scioglimento 
del caldo nodo vietnamita. «L'iniziativa 

del Presidente francese - si dice infatti 
negli ambienti della Segreteria di Stato 
- introduce una variante non disutile 
nell'azione di pace che il Vaticano sta 
conducendo per cercar di smorzare le 
fiamme nel Sud-Est asiatico». 

Il silenzioso sl vaticano al senso reale 
(quello più « politico » per intenderci) del 
« lungo viaggio » di Dc Gaulle rappre-



senta una ulteriore conferma della posi
tività della scalata pacifica del Presiden· 
te francese. Una sorta di avillo che si 
contrappone in certo qual modo alle dure 
riserve johnsoniane, al pessimismo di al
cuni, a volte interessati, commentatori 
ed al silenzio imbarazzato di molte ca
pitali occidentali. 

E' in realtà questo il risultato positivo 
del lungo tour gollista: l'aver ~io(-. inter· 
rotto con chiarezza, senza fumose riserve, 
l'assurda spirale fatta di interessi contra· 
stanti e di silenziose complicità che ha 
soffocato finora ogni possibile soluzione 
del rompicapo vietnamita. Nel geloso e 
chiuso discorso a poche voci (USA contro 
Cina, Hanoi fra Pechino e Mosca con· 
~ro Washington, l'URSS costr~tta. a.Ha 
inazione sia dalla scalata ant1sov1enca 
delle « guardie rosse » che dalle reiter~
te e sospette proposte di\tensive amen· 
cane nei suoi confronti) s'è inserita ora 
la 11 variante Dc Gaulle » come elemen· 
to nuovo, non del tutto privo di c~ncrete 
possibilità per la soh•zione ciel pericoloso 
puzzle asiatico. 

• Ha parlato in nome dell'umanità •. 
Una posiri,·ità più politica che diploma
tica, quindi, quella scaturita dal 11 lun· 
go viaggio » dd Preside,nte francese. eh~ 
è riuscito a presentar:.i a Pnom Pcnh, d1 
fronte agli occhi del mondo intero, co
me la «coscienza pulita» ddl'Occidc:nte. 
La dimensione planetaria che ha voluto 
dare al suo discorso cambogiano (un di
scorso evidentemente più diretto al do
mani che all'oggi), da « scultore del-
1' impossibile » come l'ha chiamato 
L'Expreu, è infatti riuscita a raccogliere 
l'attenzione dell'opinione: internazionale 
e di quella del Terzo Mondo in parti
colare. A questo proposito non ci sem· 
bra inutile citare due esempi tra i molti 
pro\·enicnti da capitali (AÌgcri e Addis 
Abeba) che nel vasto, e tutt'altro che p<>
liticamcntc omogeneo, spazio occupato 
dal Terzo Mondo, sono su posizioni p<>
litico-ideologiche dissimili (Algeria ed 
Etiopia, pur legate alla stessa matrice 
neutralista, riflettono infatti due diver~i 

« momenti politici» dell'Africa). 

Da Addis Abeba il quotidiano Voice 
of Ethiopia scrive: «Il generale De 
Gaulle ha parlato in nome dell'umanità 
in maniera disinteressata ed è tempo 
che tucti i popoli amanti della pace spin· 
gano le parti interessate ad esaminare 
seriamente le sue proposte: prima che 
sia troppo tardi ». Ad Alger~ il Presi~ 
dente Boumediennc, ha detto n volgcndos1 
all'ambasciatore nordvietnamita: " Il no
stro paese, come il vostro, ha conosciuto 
nel recente passato una guerra di libera· 
zione e, nonostante molti osservatori aves· 
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nom Penh 

sero predetto il prolungarsi - a pace 
avvenuta - dell'odio e della discordia tra 
Francia e Algeria, si è verificata l'ipotesi 
contraria: una politica di cooperazione 
ricca e feconda sta dando vita ai con· 
torni di una nuova dimensione della 
cooperazione internazionale . Boumedien· 
ne ha anche invitato gli Stati Uniti ad 
aprire «un dialogo leale con le forze 
contro le quali si stanno battendo nel 
Vietnam dcl Sud »(l'allusione al Vietcong 
è abbastanza chiara). 

Questi due sì al discorso cambogiano 
dcl Presidente francese (come in parte 
la cauta benevolenza vaticana) conferma· 
no la positività e la validità politica del 
« lungo viaggio » di Dc Gaulle. La ri
composizione di una nuova ipotesi ncu· 
tralista che agisca attivamente nella sce
na internazionale, al fine di scioglierne i 
nodi « caldi >l che la soffocano, non sem· 
bra più la proiezione fantapolitica dei 
desideri di un pacifista ma comincia ad 
avere le carte in regola per poter dive
nire realtà operante. 

Una coincidenza significativa. Anche 
il coincidere dell'appello di De Gaulle con 
la rinuncia di U Thant acquista un si· 
gnificato non casuale se vi~to nel qua~ro 
delle nuove istanze neutraliste che com1n
ciano a coagularsi attorno alla pericolo· 
sità dcl dramma vietnamita. « Oggi, mi 
sembra - ha affermato infatti il segre· 
cario dell'01'.1U nel rinunciare al suo man· 
dato - che la pressione degli avveni· 
menti stia portando inevitabilmente ad 
una conflagrazione mondiale. A mio av
viso si assiste ad una ripetizione del tra· 
gico errore che consiste nel rimettersi 
all'uso della forza e dci mezzi militari 
nella ricerca illusoria della pace. Io sono 
convinto che la pace nel Sud-Est asiatico 
non può essere ottenuta che nel rispetto 
degli accordi di Ginevra n. (Già il 30 
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BUNDY 

agosto scorso a Santiago del Cile U Thant 
aveva espresso il proprio accordo con le 
posiz~ni di De Gaulle circa le modali
tà di una possibile soluzione dell'esplosi
vo rompicapo vietnamita). Questa coin
cidenza di prese di posizioni non è solo 
dovuta al caso. Il Presidente francese e 
il segretario delle Nazioni Unite hanno 
infatti detto senza mezzi termini quello 
che molti uomini di Stato stanno ormai 
cominciando a dire, sia pure a voce an
cora molto bassa. 

La positività dell'azione gollista che 
ad alcuni può essere sembrata forse sol
tanto una plateale affermazione di sè, 
sta se non altro in questa possibilità che 
ha di ridar vigore alle istanze neucralistc 
che non hanno mai cessato di esistere tra 
i risvolti contorti della scena politica 
internazionale. E questa sorta d i neoneu
tralismo, una volta riacquistata la propria 
identità e la propria capacità d'azione: 
potrebbe imprimere, sfruttand~ momenu 
politici favorevoli un corso diverso alle 

~ 
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vicende vietnamite. In quc~to senso va 
visto, forse, il cauto ottimismo de 
L'Express quando afferma che « malgra
do le prime reazioni sfavore\'Oli, malgra
do l'amarezza manifestata <lagli Stati 
Uniti, è possibile che la dichiarazione di 
Pnom Penh abbia, secondo una formula 
ormai classica, «aperto un processo » e 
,bocchi, prima <lelle presidenziali ameri
cane del '68, all'incontro del segretario di 
Stato statunitense e del vecchio ed abile 
negoziatore di Ginevra nel 1954, Pham 
van Don~, oggi primo ministro dd Nord
Vit:tnam, attorno al tavolo dci nego
ziati >i. 

E' in queste favorevoli testimonianze 
politiche (Terzo Mondo, Vaticano. U 
Thant) che va rintracciata la posirività, 
forse non nell'oggi immediato ma in un 
vicino futuro, dcl « lungo viaggio » di 
Dc Gaulle. Una positività che tende con 
evidenza veno sbocchi più squisitamen· 
te politici che diplomatici. Il tono stesso 
del discorso di Pnom Penh, appassio
nato e nel contempo quasi privo di illu
sioni (parlando della neutralizzazione del 
Sud-Est asiatico, ha detto di non consi
derarla affatto matura), mette in chiara 
luce come il Generale abbia piena co
scienza della sua parziale impotenza. og
gi. di fronte ad una situazione dramma
tica che supera largamente la possibilità 
di un'a7.Ìone diplomatica. 

La risposta degli USA. Immediata
mente dopo il discorso cambogiano il 
giornale francese Paris presse usciva con 
un grosso titolo a caratteri di scatola: 
" Ora il mondo attende la risposta degli 
USA ». E la risposta è venuta. Dopo al
cuni giorni di imbarazzato silenzio. Wil
liam Bundy, il segretario di Stato aggiun
to, incaricato degli affari asiatici, ha ne
gato ogni validità (cosa del resto larga
mente prevista dallo stesso De Gaulle) 
alle proposte del Generale. Un secco no. 
per il momento all'incontro Johnson-De 
Gaulle propo~to a due riprese dal ca
pogruppo democratico al senato di Wa
shington, Mansfield (incontro che, cre
diamo, sia stato fra i desideri inespressi 
del Presidente francese). E un altro ri
fiuto a discutere l'impegno di un ritiro 
sia pure non immediato delle truppe USA 
dal territorio sudvietnamita, come pre
messa ad eventu::ili negoziazioni. 

Gli Stati Uniti hanno voluto vedere 
nell'azione gollista una falsa unilaterali
tà. « De Gaulle - hanno in fin dei con
ti detto - ha parlato solo a noi, ha ac
cusato solo noi. La sua presunta azione 
di pace è viziata dal forte sentimento an
ti-americano che lo anima ». Ed è que
sta interpretazione da « coda di paglia » 
che li condanna. Basta infatti leggere il 
comunicato franco-cambogiano, redatto al-
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la fine del soggiorno di De Gaulle a 
Pnom Penh, per accorgersi come sia in
fondata l'accusa di « parzialità » lancia
ta dagli USA al Presidente francese. 
<e Per mettere termine al conflitto viet
namita - afferma il comunicato - oc
corre innanzi tutto che le potenze i cui 
interessi e le cui ideologie si affrontano 
in Indocina, prendano o rinnovino l'im
pegno di rispettare gli accordi di Gine
vra ll. Questa affermazione, come quella 
simile che concerne il Laos, stabilisce sen
za ombra di equivoci le responsabilità 
simmetriche delle potenze comuniste (in
nanzitutto della Cina) e degli Stati Uni· 
ti. Ma jJ comunicato giungt• ancora più 
in là quando raccomanda <e che tutte le 
Potenze straniere che hanno introdotto 
le loro truppe nel Sud Vietnam prenda
no l'impegno immediato di ritirarle e di 
cessare ogni intervento n. Se per gli USA 
questa formula è unilaterale ciò vuol di
re che Washington ha piena coscienz:i di 
essere la sola presenza militare nel ter
ritorio vietnamita. 

• Chiudere la porta alla guerra di 
liberazione ». Il sordo no di Washing
ton ,·iene ancora più chiaramente riba
dito dalle parole che Johnson, Rusk e 
il capo di stato maggiore statunitense, 
\\l'heelcr, hanno pronunciato pochi giorni 
fa di fronte al congresso dell'American 
Legion. In quell'occasione si è riaffermata 
senza ombra di equivoci la volontà sta
tunitense di proseguire fino al limite di 
rottura la follia della scalata. " Occorre 
prendere in parola la sfida cinese per chiu
dere la porta a future guerre <li libera
zione», ha affermato Johnson. Sono pa
role che non lasciano dubbi sulle incen· 
zioni americane. Da parte sua il generale 
Wheeler è andato ancora più avanti nel· 
la formulazione di una brutale politica 
di contenimento delle aspirazioni indipcn· 
dentistiche nel Sud-Est asiatico quando 
ha previsto una presenza americana nella 
zona massiccia, e prolungata al di là delle 
ostilità, per j bisogni della « ricostruzio
ne nazionale » del Vietnam del Sud. 

Fra le deliranti manifestaz1on1 d1 ag
gressività di una Cina che si chiude sem
pre di più all'interno di una pericolosa 
autoesaltazione delle proprie, as~lutc, ve
rità e l'ottusa volontà di Potenza degli 
Stati Uniti, s'è inserito jl logico discorso 
del Presidente francese. Un discorso rivol
to più ad un vicino futuro che all'oggi, 
nel tentativo di dare coesione e consi
stenza politica alle volontà neutraliste che 
stanno allargandosi sempre di più sulla 
scena internazionale. Il « lungo viaggio » 
è finito. Washington e Pechino h:inno 
detto jl loro no. La ~cvariantc Dc Gaulle» 
è ormai di fronte alle prove di domani. 

ITALO TONI 8 

I la grande criSi 

u THANT 

lIntermezzo 
birmano 

R iuscirà l'unanime appello degli Sta
ti m • ·mbri a distogliere U Thant da~· 

la decisione di non ripresentare la candi
datura a segretario generale ddl'OÌ'<'U al· 
lorchè, il 3 novembre prossimo. verrà 3 

scadere il suo mandato? U Thant ha 
annunciato il suo rifiuto il t 0 settembre 
con una lunga e amara dichiarazione m°: 
tivata e, ai fini che si riprometteva d~ 
raggiungere - denunciare lo status ~ 1 

impotenza di cui l'Ot-.'U è ormai pr_i· 
gioniera e richiamare tutti alle propri~ 
responsabilità -, l'indicazione non e 
stata dubbia, tanto da consentirgli forse 
di accettare un rinnovo dell'incarico, 
eventualmente per un periodo di temp~ 
ridotto. L'ONU non è più in grado d1 
far fronte ai suoi compiti e, primo fra 
tutti, il più solenne e il più delicato, al 
compito di salvaguardare la pace nel 
mondo, violata apertamente nel Viecn:im 
e minacciata dall'incombente guerra cino
amcricana, virtualmente già cominciata 
secondo alcuni: proprio perchè le con· 
dizioni di fatto in cui ,·ersa l'ONU sono 
chiare a tutti, così da non poteni con
testare nella sostanza la diagnosi di 1:1 
Thant, ci si deve chiedere se le insi
stenze presso il diplomatico birmano af
finchè receda dal suo proposito siano det
tate da una precisa attestazione nei con· 
fronti della sua opera come segretario 
generale o non piuttosto da un generico 
sentimento di quietismo, per non esasp~~ 
rare una crisi già pericolosa. 

li nodo congolese. Come successore di 
Hammarskjèild, morto sul campo dcl
i'« imbroglio» congolese, il primo pro
blema con cui U Thant dovette misu
rarsi è stato appunto il Congo. Quasi 
tutto l'anno dell'interim, fra il 19l)1 cd 
il 1962, fu occupato, oltre che dall'asse 



s~a'.11cnto della segreteria, dai prepara-
11~·1 ~dl'offcmiva diplomatico-militare per 
e.liminare la secessione katanghese e ncl-
1 agosto 191i2 sco:;cò l'ora ddla prima 
gramlc iniziativa dcl nuovo segretario 
generale delle ~azioni Unite, incentrata 
sul piano di unificazione <lei Congo, che:, 
accettato solo formalmente <la Ciombé. 
doveva portare al processo culminato nd
le ostilità <lei gennaio 19')3 e quindi nella 
resa dcl K.aranga. A differenza di Ham
marskjold, U Thant do\'cVa scegliere 
\olo fra Léopoldville e Elisabcthvillc, c~
~endo caduta l'ipotc~i rivoluzion:iria im 
personata nd 1if>0 da Lurnumha, e la 
scelta non ammetteva incertezze. Come 
Hammarskjold, evitò <li ricorrere alla 
forza se non come alla carta t·strema, e 
so~ractutto vi ricorse solo dopo essersi 
a\stcurato in anticipo l'appoggio della 
gra~de potenza - nella fallispccie gli 
Stati Uniti - considerata a torto o a 
ragione la più dirctramente impegnata 
nella vicenda . 

. ~· stata questa una condizione pregiu
diziale dell'azione di U Thant al segre
tariato dell'ONU : la ma forza ed in
~ierne il suo limite maggiore. Il suo 
ideale porrebbe sintetizzarsi nella formula 
della « politica per con~enso ''· Dopo il 
Congo, lo dimostrò esplicitamente nel 
caso di Cipro e nel conflitto yemenita 
ed anche nella soluzione della controver
sia finanziaria, che ha paralizzato a lun
g.o l'attività dell'Assemblea generale. Una 
simile linea strategica partiva però da un 
presupposto - la disponibilità delle parti 
interessate a collaborare con l'ONU -
che la guerra dcl Vietnam e più gene
r~lmente il capitolo della politica asia
tica non potevano soddisfare. Da qui le 
pressioni, persino violente, <li U Thant 
1n favore dell'ammissione della Cina al
l'ONU e da qui il fallimento della sua 
pur ispirata campagna di pace per il 
~ud-est asiatico. 

poteri del segretario. In confor
rni, à a questo ~uo propo. ito, U Thant 
ha notevolmente ampliato il raggio di 
giurisdizione dcl segretario generale, ac
centuando una tendenza che ~i era già 
manifestata con Hammarskjold. Rivendi
cando una funzione "esccuti\'a" sempre 
già marcata, U Thant non ha esitato a 
parlare in prima persona, a nome del
l'ONU, ovviando alle deficienze dd 
C'..onsiglio d1 sicurezza e dell'Assemblea 
generale. Si tratta della naturale evolu
zione dell'idea di « governo mondiale" 
che l'esistenza stessa dell'ONU sottin
tende, ma che le rivalità della guerra 
fredda e la competizione fra i diversi 
interessi e le diverse ideologie hanno fru
strato. La novità è consistita nella sua 
cura costante di non fare dell'ONU una 
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entità astratta al di sopra <kgli Stati, 
votata come tale ad un sicuro insuccesso 
in una fase in cui :.opravvimno le ipo
teche <lei nazionali~mo, ma di forgiare 
un 'O!\'U degli Stati. mcita dall'incontro 
della volontà degli Stati, e quindi anzi· 
tutto ddle .. grandi ~?tenzc, ed alimentata 
dal loro comenso . 

Per tradizione, l'O!\"U ~i è dimostrata 
una sede adatta per rnmporre le crisi 
internazionali circoscritte a potenze mi· 
nori e le vertenze che vedono occasio
nalmente solidali i big dello schiera
mento mondiale: in questo ambito l'azio
ne di U Thant è stata continua c<l effi
cace. E non sono mancati neppure 1 

successi, provvisori o definitivi, come nel 
Congo e a Cipro o nella stessa opera <li 
« contenimento» dd contrasto arabo-israe
liano. La guerra dcl Kashmir dcl sencm· 
bre 19')s ha spietatamente rivelato però 
le carenze di una simile politica: anche 

Lo scoglio cinese 

se, un po' paradossalmente, l'O!\'U ha 
ottenuto nel Kashmir uno dei suoi suc
cessi più innegabili, imponendosi ai bel
ligeranti. Il cessate-il-fuoco strappato da 
U Thant all'India e al Pakistan era in 
effetti H prodotto della volontà congiunta 
di URSS e Stati Uni•i più che un'auto· 
noma iniziativa dell'ONU in quanto or
ganizzazione universale, e, ciò che più 
conta, si inquadrava inevitabilmente nella 
politica anti-cinese delle due supcrpo· 
tenze. Anche la tregua nel Kashmir, cioè, 
se concorreva a congelare un conflitto 
locale, non giovava in nulla alla "pace" 
nella nuova accezione scaturita dall'evo
luzione degli ultimi anni e non faceva 
progredire l'indipendenza <ldl'ONU. E 
usciva confermata ancora più drammati
camente la sproporzione <lei mezzi nel 
confronto con la continuazione degli or· 
rori della guerra nel vicino Vietnam. 
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L'obiettivo Cina. U Thant è stato il 
primo così a rendersi conto che senza b 
piena ammissione della Cina alle re
sponsabilità che le competono, come 
grande potenza. sullo stesso piano di 
Stati Uniti e Unione So\'Ìetica, vana sa
rebbe stata la sua politica per consoli
dare la pace nel mondo, dato che pro
prio in Asia, <love la presenza della Cina 
è più vinrolante, la pace è più diretta
mente minacciata. E vana sarebbe stata 
l'illusione di dare all'ONU una sua per
sonalità, per ancorare ad essa il futuro 
11 rnon<lo ~enz'armi e senza guerra >l. 

L'obiettivo principale della interpretaziont· 
dcl suo ruolo divenne quindi la rcinte
gra~t.ione della Cina nella comunid inter
nazionale, e non solo la sua semplice 
ammissione alle Nazioni Unite: non già 
un obiettivo fine a se stesso, ma a sua 
volta la premessa di un diverso equili
brio al massimo livello, che, tenendo fcr-

mo il principio dell'egemonia delle grandi 
potenze, " corretta » dall'opinione della 
Assemblea generale, radicasse la pace ad 
una convivenza concordata fra tutti i 
poli della dialettica internazionale. 

Il proce~so di dislocazione dci blocchi 
ha rco;o più complicata questa partico
lare maniera di U Thant di essere « neu
trale ». Da una parte, il dialogo diretto 
fra Mosca e Washingmn ha diminuito 
l'autorità dell'ONU come canale di me
diazione (e l'ONU fu infatti pressochè 
inattiva nei giorni della sfida Kennedy
Krusciov per i missili a Cuba), e dall'al
tra il ddinearsi di un «blocco» di paesi, 
o meglio di rivendicazioni, rappresentato 
sommariamente dalla Cina, ha sottratto 
alle potenzialità dell'ONU una larga por
zione delle crisi presenti e future. I fa. 
vori di U Thant si sono spostati, e non 
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a caso, verso la poli1ira di De Gaulle, 
pcrchè la sua avversione per i blocchi e 
la sua comprensione per le aspirazioni . 
delle giovani nazioni del Terzo mondo, 
non importa se genuina o strumentale, 
si prestavano bene a quella sistemazione 
<lei rapporti internazionali, nell'ONU e 
nel mondo, che U 'Thant ha elevato a 
suo programma. li punto <l'arrivo do
veva essere un 1c consenso » proveniente 
dalla base, abbastanza forte e vasto da 
aver ragione anche delle prerogative ri

servate alle grandi potenze. 

Le ragioni di una sconfitta. Se era 
questo il disegno <li U Thant, si com
prende dove risiede la causa della sua 
sconfitta. L'assenza della Cina dall'ONU, 
l'ostracismo contro la Cina, l'ostilit~ della 
Cina per l'ONU sono tutti aspetti di 
una medesima realtà: un 'orgaoinazione 
mondiale incompleta, priva di uno dei 
fattori che condizionano la pace nel 
mondo. L'Ol\'U non ha scongiurato la 
guerra fredda negli « anni cinquanta », 
ma, finchè la Cina rimase rinchiusa nel 
proprio sforzo di costruzione interna, in
tenta a realizzare b grande trasforma
zione in potenza Ji dimensioni mondiali, 
l'azione ddl'0}.1J poté ragionevolmente 
pretendere di essere 11 universale »: sta
bilito un modus vivendi accettabile fra 
la supremazia « oligarchica )> dei grandi 
e il principio « democratico )) della pa
rità di lutti gli Stati membri, all'ONU 
non restava che applicare di volta io volta 
la volontJ. della maggioranza, previo il 
« consenso» dei grandi. Questa politica 
è invece naufragata nel Vietnam, rove
sciando la lenta cc scalata » verso i valori 
dcll'univc-rsalismo. Pcrchè la guerra of
fende il principio della rinuncia all'uso 
della forza (senza di cui l'ONU non è 
che una palestra di oratoria) e perchè 
sembra destinata ad avviare j! mondo 
verso una catastrofe generale (scoz.i che 
l'ONU possa intervenire positivamente). 

Annunciando la sua rinuncia al segre
tariato generale <li un'organizzazione 
svuotata delle sue funzioni, U Thant ha 
creduto di dare all'ONU l'ultimo con
tributo ddla sua fede: e lo ha detto 
espressamente nella dichiarazione del 1° 

settembre. Le manovre diplomatiche per 
convincerlo a restare io carica non pos
sono bastare a rimediare ai mali che ha 
voluto segnalare all':menzione di tutti. 
Una risposta adeguata può essere solo 
l'accoglimento dci suggerimenti che la 
sua analisi del deperimento ddl'ONU 
comporta. L'ombra della Societ~ delle 
Nazioni, passiva spettatrice dci prepa
rativi di guerra, non deve essere estra· 
nea alle previsioni pessimistiche con cui 
U Thant ha corr dato le sue "dimis
sioni". GIAMPAOLO CALCHI NOVATI • 
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i giorni delllra 
La « rivoluzione culturale » è sce

sa in strada e ha prc ><> una fisiono
mia, quella delle « guardie rosse ». I 
giornali hanno già riferito con ampiezza 
di particolari le loro gesta, e diamn ov
viamente per scontate le informazioni. 
Quel che ci interessa sottolineare è la 
natura dd movimento, cercare <li capir
la, non tanto riferire un particolare grot
tesco in più o in meno. Abbiamo già 
deteo a proposito del cuho di Mao quel 
che pcmiamodi cene distor~ioni, e il di
scorso vale anche per le « guardie ros
se n, per la loro ingenuità e per la loro 
violenza. Non è sbagliato dire che la 
Cina è all'anno zero, malgrado la sua 
civiltà vecchia di millenni. Si ricomincia 
daccapo. E' stupefacente che ciò acrnda, 
ma accade. Si è tentati di dire che il 
reale è razionale, malgrat.lo tutto, ancora 
una volta per obiettare a tanti commen· 

tatori che traducono io termini di folli:t 
collettiva gli attuali avvenimenti cinesi. 
La psicosi collettiva è indubbiamente 
quella di un paese che teme (non vuole, 
come abbiamo già cercato di spiegare) la 
guerra. In condi:1:ioni simili quel che a\'· 
viene all'interno di un paese è scmpr: 
caratLCTizzato da distorsioni o - se st 
vuole - da nuovi valori ritenuti esscn· 
ziali per la soprav,·ivenza. In Cina si fa 
blocco su Mao Tsc-tung, e ci si prepara 
a combattere. Vi sono poi altri motivi, 
e vedremo quali. Prima vorrei aggiungere 
che anche in un paese 11 civile », e pi~ 
moderno della Cina, ci~ negli Stai! 
Uniti, la psicosi non è assente, anche 
~e non assume caratteri di massa, tanto 
che si è arrivati a nuove forme di ma 
caritsmo, o si è alla vigilia <li un simile 
fenomeno. Ascoltando Schlc~inger, che 
ne ha riferito recentemente, veniamo a 



la grande crisi 

sapere che manca solo un McCarthv per· 
chè l'America dia un nome alla suà nuo
;·a, diciamo così, « rivoluzione cultura
e ». I due fenomeni si assomigliano, 
anche se sono profondamente diversi 
per nat~ra e per ampiezza. E' segno che 
1 te~p1 lavorano per la guerra, e già 
~etenora~o la resistenza degli intelletti. 

maggior ragione è tempo di lavorare 
contro la guerra, e insistere sulla peri· 
colo~ità della attuale congiuntura inter· 
nazionale. 
Una massa d'urto. Di
c:vamo che la « rivolu
zione l> è scesa in istrada. 
Ovviamente non si tratta 
di un movimento cultu
rale, ed è facile l'ironia. 
Ma si tratta di una mas
sa d'uno, che è stata sca
tenata dall'alto, dai diri· 
&~nti, dalla attuale mag· 
~ora~za cinese, con scopi 
1nterm e internazionali. 

Interni perchè, eviden
t~mente, la lotta nel par
tuo è seria, e le correnti 
sono ormai diventate fra· 
zioni se dobbiamo credere 
che diversi, e opposti, 
gruppi di '' guardie ros
se » si battono fra loro, 
sia pure tutti in nome 
di Mao Tsc·tung. E' ve
ro che il comitato centra
le, nei sedici punti appro-

vati nella sessione di agosto, lanciò la di
rettiva di « risvegliare arditamente le mas· 
se », e di non aver paura del « disordi
ne ». E aggiunse che dovevano essere 
garantiti i diritti della minoranza. per· 
chè « qualche volta la verità è con la 
minoranza », e le deve essere consentito 
di perorare il suo caso e di mantenere le 
sue opinioni ». ~fa a quanto pare le opi· 
nioni sono tali, e così diverse, che il di
ritto di espressione, come è interpretato 
secondo i dettami maoisti, si afferma in 
proPorzione diretta con la forza mani· 
festata da chi approva o dissente. Di qui 
il sospetto che la lotta di frazione sia 
acuta, e non si tratti soltanto di « risve
gliare arditamente le masse >l. Tanto più 
che, dopo il comizio dcl 18 agosto, che 
vide nascere le «guardie rosse l>, si è do
vuto correre ai ripari, con il successivo 
meeting dcl 31 agosto, allorchè Lin Piao 
e Ciu En-lai, rivolgendosi ai manifestanti 
alla presenza di truppe schierate in as· 
setto di guerra, invitarono i giovani a 
usare il cervello e non il pugno, la per· 
suasione e non la violenza, metodi civili 
e non militari (come successivamente ha 
spiegato il Quotidiano del popolo). 

Gli incidenti, stando alle informazioni 
filtrate, hanno rivelato due caratteristi· 
che: da un lato la reazione di cittadini 
disorganizzati, esasperati dall'ondata di 
intolleranza e di « caccia alle streghe »; 
dall'altro il vero e propri.o confronto, e 
scontro, tra reparti avversi di « guardie 
rosse . Sempre secondo le informazioni, 
cd è significativo che questa sia di fonte 
occidentale, non si è mai trattato di una 
vera e propria opposizione al regime 
comunista, ma di opposizione alla attua
le leadership, cioè lotta di frazioni comu-
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niste. Di quali frazioni si tratti lo abbia
mo già spiegato in precedenti occasioni: 
se il nome, e il culto di Mao, fa da ce
mento nazionale, non (: una novità che 
il partito cinese ha una destra (Ciu En· 
lai), una sinistra (Liu Sciao-ci e Teng 
Hsiao-ping), e un centro (Lin Piao ); 
sembrerebbe confermato, vedendo appa· 
rire costantemente appaiati Lin Piao e 
Ciu En-lai, che centristi e moderati ab
biano fatto lega contro l'estrema sini
stra, e, fatto sinora sottovalutato, contro 
la burocrazia di partito che era stata 
crC'ata, in questi anni, dall'epoca del 
« grande balzo l economico (cioè dal 
'57-'58), da Liu Sciao-ci e da Teng 
Hsiao-ping, dopo l'accantonamento dei 
11 cento fiori ». Sembra incomprensibile 
questo schieramento cinese, interno, alla 
luce del fanatismo imperante in superfi
cie. Ma resto convinto che al di là della 
lotta frontale contro il revisionismo vero 
degli intellettuali, di certi economisti t: 

di alcuni politici già in disparte da tem· 
po, sia in corso una lotta non meno acu
ta contro gli estremisti di sinistra, più 
intarnsigenti di Lin Piao tanto su scala 
interna (caratteri da attribuire al nuovo 
<e balzo» di cui si continua a parlare), 
che nelle tesi sul modo di affrontare 
l'attuale crisi internazionale, e in parti· 
colare la guerra vietnamita. Lin Piao, è 
vero, ha parlato di nuovo « balzo », ma 
Ciu En-lai, come amministratore di go
verno, ne ha fissato obiettivi relativamen· 
te moderati, non certo tali da rinnovare 
11 i tre anni di duro sforzo » suggeriti, 
nel '58, da Liu Sciao-ci in sede congres
suale (seconda sessione dell'S° congresso). 
Qaunto al fatto internazionale, anche gli 
esperti che teorizzavano l'estremismo fa. 

, natico di Lin Piao hanno ora scoperto 
che il ministro della difesa aveva sugge· 
rito, ai vietamiti, una tattica di guerriglia 
prudente, e che se mai erano i vietna· 
miti a sostenere l'esigenza di una lotta 
frontale, senza ripiegamenti tattici. Per~ 
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chè i termini di confronto sono diversi 
da come venivano presentati? E' facile 
rispondere: perchè certi esperti non si 
sono mai presa la briga di leggere, e stu
diare, i testi integrali, a partire dallo 
scritto di Lin Piao <lei settembre r965, 
che escludeva l'intt·rvcnto cinese nel 
Vietnam. 

La polemica Lin Piao-Giap. Sulle tesi 
di Lin Piao, quelle vere, c1 si:imo già 
soffermati a suo tempo. Gioverà ricor<larc 
che, dopo il saggio di settembre <lei mi
nistro della difesa cinese, una posizione 
analogamente cauta venne sostenuta, ad 
Hanoi, dal vero esponente filo-cinese, 
Truong Cinh (un discono che risale al 
16 marzo scorso), e, in seno al Vietcong, 
dalla rivista teorica <lei PC sud-vietna
mita (numero <li gennaio). I dirigenti 
politici della guerriglia, e l'ala filo-cine
se dcl PC nord-vietnamita, sostennero, 
appaiati, secondo le direttive di Lin 
Piao, che bisognava combattere e< da so
li », con una guerra popolare (( prolun
gata», la quale escludeva una tattica 
frontale e rendeva non necessario l'inter
vento cinese. Diversa è stata la posizione 
del ministro della difesa nord-vietnami
ta, Giap, e del segretario del partito 
Le Duan: essi hanno continuato a teo
rizzare la necessità <li una tattica « of
fensiva » e front:il:. 

Abbiamo già notato, in altra occasio
ne, come il Kord-Vietnam, per soprav
vivere, non po .a .fuggire alla tentazione 
di un allargamento del conflitto, come 
mezzo disperato per chiudere la partita 
quando l'ercalation abbia coinvolto po
tenze in grado di competere con gli 
americani. Questa tentazione deriva dalla 
scarsità degli aiuri sovietici, e dal persi
stente veto cinese per una tranativa di 
compromesso ai danni della guerriglia. 
Il Vietcong sembra ancora attestato su 
posizioni «cinesi », mentre ad Hanoi la 
maggioranza dcl partito, a mezza strada 
fra Pechino e Mosca, sembra avvicinarsi 
alle vedute sovietiche. 

E oggi certi esperti cominciano a sco-
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prire un 'altra \'erità taciuta: che forse 
Mosca non esclude un ;1mp!iamento dcl 
c11nfli110 per poi arrivare a un m·goziato, 
m<.:ntrc i cine,i vorrebbero (anche ~e pro
habilmene si illudono) prolungare e in 
parte congdare la guerriglia srnza mai, 
comunque, fari \•alic:ire il confine Jell:i 
guerra fra Stati. Gli •1 esperti » in que
'tione esprimono stupore nel momenti> 
in cui scoprono che le pani tradizionali, 
attribuite a Pechino e a Mosca; possono 
anche capovolgersi, almeno in senso tat
tico se non strategico, fino all'ipotesi <li 
una condiscendenza sovietica pl·r una 
guerra limitata come mezzo per arrivare 
alla trattativa. Sembra strana, yucst:t pre-
visione, nel momento in cui Mosca viene 
accusata <li passività, ma non è da esclu 
dere e bisognerebbe soffermarvisi. Sta 
di fatto che i sovietici hanno rifiutato 
la protezione dcl Nord-Vietnam prima 
dei bombardamenti americani (la prote
zione che ad esempio avrebbero garantito 
a qualsiasi paese comunista curopt'O, rien
trante nella loro zona <li influenza), e 
oggi, nel rischio di una sconfina di Hanoi 
- la molla che farebbe scattare l'inter
\'ento cinese, come abbiamo cercato di 
spiegare illustrando in ago)to le ~o~ce
zioni di Lin Piao -, possono benm1mo 
pensare alla famosa contro-e~calation eh~ 
certa sinistra europea (come 11 gruppo d1 
Sartre) propone sollevando j fulmini dei 
comunisà ortodossi. 

I « volontari ,, cinesi. Le (< guardie 
rosse l>, per tornare all'argomento attua
le, sono ora passate sotto il dirc-~co co
mando di Lin Piao, con Ciu En-la1 come 
consigliere politico. In cerca misura di
ventano un organo paramilitare, anche 
ufficialmente, e ciò fa supporre chc- non 
abbiano solo scopi interni ma siano il 
tessuto non solo di una forza di resisten
za in caso di aggressione americana, ma 
possano trasformarsi in mas~a d'urc~ 
esterna come futuri t( volontari n per 11 
Vietnam, quando scatti la famosa moli.a 
dell'intervento cinese, cioè quando Pechi
no ritenga che Hanoi sia alla \'igili:t 
della sconfitta. Perchè anche i cinesi, co
me abbiamo già ~piegato, pongon~ ~n 
limite al non-intervento, e questo l1m1tc 
coincide con la minaccia di di,truzione 
del regime nor<l-vietnamir:t per effetto 
dei bombardamenti americani o per ef
fetto di una invasione terrestre. Questo 
può essere, appunto, lo scopo inre:na· 
zionale del movimento creato a Pechino. 

Se ne deduce che la situazione va , 
aggravandosi, e che gli americani stann~ 
giocando con il fuoco. Sono sull'orlo da 
una guerra con i cinesi, e sull'orlo di 
un incidente con i sovietici, se Mosca 
Jcciderà veramente - come dice - di 
intensificare gli aiuti. 

LUCIANO VASCONI • 

la gande crtsi 
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USA· CINA 

il gigante 
}OHNSON 

ricco e il povero 
L'« arroganza del potere» ha creato una strana rassomiglianza 
tra i due giganti, la Cina e gli Stati Uniti, anche se uno è tanto 
povero e l'altro tanto ricco. La frattura che si è aperta tra 
l'Europa occidentale e gli USA a causa della guerra nel Vietnam 
equivale a quella aperta tra la Cina e l'Europa orientale a causa 
del neo-stalinismo della prima. Solo gli ossequienti tedeschi occi
dentali appoggiano gli americani per il Vietnam: da questo punto 
di vista sono i nostri albanesi. 

O opo un mese di vacanza tra
scorso lontano dall'atmosfera stan

tia di Washington, le cose si vedono 
sotto una nuova prospettiva. Prima in
sospettata, ora balza agli occhi la rasso
miglianza era i due giganti, la Cina e 
gli Stati Uniti, anche se uno è tanto 
povero e l'altro. tanto ricco .. A~bcdue s~ 
sono isolati dai loro alleati più stretti 
a causa di quella che il Senatore Ful
bright ha definito « arroganza del po
tere ». La frattura che si è aperta fra 
l'Europa occidentale e gli Stati Uniti a 
causa della guerra vietnamita equivale 
a quella aperta fra l'Europa orientale e 
la Cina a causa del neo-stalinismo di 
quest'ultima. Solo gli ossequienti tede· 
schi occidentali ci appoggiano nella guer
ra vietnamita; da questo punto di vista, 
essi sono i nostri albanesi. Ma anche 
nella Germania Occidentale serpeggia 
una preoccupante sfiducia, espressa da 
Adenaucr nell'intervista rilasciata a Cyrus 
Sulzbcrg (edizione internazionale del 
XY Times, 8 agosto) nel corso della 
quale ha ammonito gli USA a lasciar 
perdere il Vietnam, se non vogliono che 
la Russia domini l'Europa mentre l'Ame
rica si impantana sempre di più in Asia. 
«Il Vecchio» ha dichiarato pubblicamen
te quel che altri statisti dell'Europa 
occidentale si limitano a dire in privato. 

La paura della Cina. L'intransigenza 
americana e cinese ha fano assumere 
strane posizioni su ambedue i lati della 
linea est-ovest. Un danaroso investitore 
americano con il quale ho avuto modo 
di parlare in un incontro occasionale, mi 

ha detto di esser rimasto sorpreso dal
l'aperta ostilità alla guerra vietnamita 
che ha incontrato tra i suoi amici con
servatori dei circoli finanziari londinesi; 
essi pensano che gli USA abbiano torto 
e che dovrebbero andarsene dal Vietnam. 
D'altro canto un mio amico, che la 
pensa come me per quanto riguarda la 
guerra del Vietnam, è rimasto stupito 
del fatto che in Jugoslavia vi siano in
tellettuali tanto preoccupati per il dog
matismo cinese, che sono arrivati al 
punto di sperare in una vittoria militare 
americana nel Vietnam per umiliare i 
cinesi. Al di qua della linea, la paura 
maggiore è che gli USA trascinino 
l'Europa occidentale in una guerra con 
la Cina. 

Dall'altra parte della linea divisoria 
fra est e ovest, si teme che se Mao 
riesce a prevalere sull'opposizione inter
na - che dev'essere molco vasta ed estesa 
dato che sono ~tati eliminati tanti suoi 
vecchi compagni e che sono state costituì· 
te squadre di vigilanza per controllarli -
cd a consolidarsi, ciò incoraggerà i < du
ri » nel resto del mondo sovietico. l'ella 
Jugoslavia. in Polonia ed in Russia, la 
lotta per allargare l'arca della libera di
scussione contro l'opposizione burocratica 
è già abbastanza difficile allo stato at· 
rualc. Anche in campo economico vi sono 
preoccupazioni analoghe: si lotta per 
rinvigorire il socialismo burocratico con 
una trasfusione di libera iniziativa im
prenditoriale e forze di mercato. Nella 
diatriba dei maoisti vi sono indicazioni 
che anche in Cina si palesano tendenze 
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analoghe:. Il maoismo minaccia le speran
ze di mescolare l'umanesimo al comu
nismo. L'appoggio che la Cina gode 
presso gli intellc:truali del blocco sovieti
co è dovuto solo .il disgusto provocato 
dalla barbara guerra che noi conduciamo 
nel Vietnam. Se non fosse per il ritorno 
di Johnson alla diplomazia del bastone 
nel mondo coloniale, gli intellettuali dd 
blocco sovietico guarderebbero agli USA 
per trarre ispirazione ed esempio nella 
lotta per la libertà d'espressione. Nella 
pervertita dialc:tcica dei due vecchi leaders 
a Pechino cd a Washington, l'argomento 
principale della Cina è rappresentato 
dalle nostre incursioni sul Vietnam, men
tre per l'America l'argomento principale 
è fornito dalla Guardia Ro)sa di Pc ·hino. 
In ambedue i campi i moderati temono 
che tutto il mondo si polarizzi ir;t una 
guerra santa fra Washington e Pechino, 
fra lo Yin di Johnson e lo Yan di Mao, 
ambedue: cariraturc. di un grande ideale. 

Le favole di Rusk. Ambedue i paesi 
rivendicano il diritto all'egemonia univer
sale:. La Cina ncerca una posizione di 
guida nel movimento rivoluzionario mon
diale, anche se incontra scarsi consensi 
perfino nelle aeree limitrofe; gli USA 
pretendono di proteggere ovunque lo 
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status quo. «L'obiettivo primo delle 
nostre forze militari - ha detto il se
gretario di stato Rusk ai veterani delle 
guerre all'estero il 22 agosto - è di 
far sì che il ricorso alla forza da parte 
dci nemici della libertà divenga peri
coloso e poco redditizio ii. Parlare di 
11 nemici della libertà » è come contar 
favole. I nazisti avevano degli ariani 
onorari, propri come noi abbiamo degli 
jcffc:rsoniani onorari: ad esempio K y 
nel Vietnam e Castelo Branco in Brasile. 
« Noi non stiamo cercando di stabilire 
una pax ammcana », ha detto Rusk il 
25 agosto alla commis~ione Stennis. Ma 
subito dopo ha spiegato che noi abbia
mo concluso patti militari speciali con 
una quarantina di paesi cd ha ammoni· 
to: Nessun aggressore deve pensare che 
la mancanza di un trattato di difesa, 
una dichiarazione del Congresso o la 
presenza militare americana, possano 
garantire l'immunità dall'aggressione ». 
Questo è interventismo bello e buono 
prt. •entato come internazionalismo, men
tre quanti ritengono che gli USA dovreb
bero agire attraverso le organizzazioni 
internazionali e non con un'azione mili
tare unilaterale, sono accusati di isolazio
nismo. l'on sono soltanto j cinesi a 

credere che il loro sia il Regno di Mezz~ 
al quale il Cielo ha dato il potere ~1 
imporre la legge e l'ordine: ai barban. 

Nello specchio incrinato della pr~pa· 
ganda di Pechino si possono co_gher: 
le immagini equilibrate <ld dissidenti 
che mettono fo guardia contro una me
galomania che sta portanJo ad un 'cc· 
cessiva valutazione della potenza e dd
l'influenza della Cina. Le riunioni della 
commissione Stennis sugli impegni mili
tari americani in tutto il mondo, inizia
te con le dichiarazioni di Rusk, riflettono 
opinioni conservatrici non troppo diverse 
diffuse nella nostra capitak Nel corso 
di tali riunioni sono state fa domande 
sulla nostra politica estera militare: e 
~ulla guerra vietnamita partendo <la u~ 
punto <li vista dd tutto nuovo. Nell'apri· 
re le sedute, il Senatore S:enn1. h~ 
ammonito, come Adenaucr, che « noi 
non possiamo permettere che le necessità 
dell'Asia di sud-est... diminuiscano la 
importanza dell'arca della NATO, che 
rimane l'arca decisiva ». Il Senatore ha 
detto che noi dobbiamo affrontare « lo 
spiacevole fatto che un paese relativ~
mcnte piccolo e sottosviluppato c?mc: il 
Vietnam settentrionale, sia riuscito aJ 
immobilizzarci rendendo necessario un 
impegno sostanziale dei nostri contin: 
genti e delle nostre risorse militari » .. Egh 
ha proseguito affermando che ciò <l1m°:' 
stra quel che dobbiamo aspettarci se si 
verificheranno altrove « analoghe guerre 
di aggrc-ssione o disordini dello stesso 
cipo ». Il Senatore ha sollecitato « un~ 
posizione: decisa e realistica nei confro~U 
dei problemi che. dovremo affrontare " 10 

termini di contingenti e risorse << nel 
caso in cui si verifichino contempara
nc:amcntc due, tre o più situazioni <lc:I 
genere ». Queste sono le misurate: valu
tazioni che stanno alla base di una sot· 
tocommissione potente e conservatrice 
come la sottocommissione Stennis <lei 
Senato sulle Forze Armate. Per molti 
anni lo stesso Johnson è stato a cap<> <li 
questa sottocommissione, e quinJi sa 
bene che non sarà facile lottare contro 
di essa come contro il poco compatto 
e timoroso stormo delle colombe del Se
nato. E' forse per questo che Johnson 
si è affrettato a convocare una riunione 
di gabinetto proprio il giorno in cui 
sono iniziate le riunioni della sottocom
missione. 

Con gelida cortesia, Stennis ha fatto 
osservare a Rusk: « So che il Presidente 
ha dovuto convocare un'importante riu: 
nione di gabinetto per le 12, e che voi 
dovete lasciarci un quarto <l'ora prima''· 
In apparenza, il solo compito urgente 
era quello di provvedere a mettere a ca 
cere le dichiarazioni di sfiducia della 
commissione Stcnnis prima dell'ora Jd 
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rilascio dei comunicati alla stampa. E' 
saltato fuori McNamara a dire che le 
perdite umane della guerra nd Vietnam 
>0no state più che compensate dall'aumen
to generale delle forze militari. Ho l'im
pressione che questa si rivelerà un'altra 
delle false dichiarazioni di McNamara 
sulla guerra, dal momento che è difficile 
che un aumento generale possa aver com
pensato le perdite dì tecnici d'ogni tipo 
e di personale non appartenente alla bassa 
forza. Quando sono stato nel Vietnam, 
ho visto militari che )embravano presi 
dal portico della casa <li un veterano; 
cinque reclute non fanno un sergente, 
e la guerra vietnamita sta assorbrndo una 
~erccntualc troppo elevata di quelli che 
s1 potrebbero definire lavoratori quaJifi. 
caci delle forze armate. 

la scuola dei riformati. E' in base 
a queste osservazioni chr· si deve valu
tare il discorso rivolto da McNamara il 
23 agosto ai veterani <lelle guerre all'este
ro; in esso ~fcNamara ha scoperto gli 
o~rori della povertà e proposto di « de
S!lnare » al servizio militare i centomila 
Uomini che ogni anno vengono esonerati 
per ragioni fisiche o <li studio. Dato che 
molti di questi sono negri, e che nelle 
~ppc da combattimento i negri sono 
1n una percentuale che è tripla di qudla 
sulla popolazione totale, la proposta di 
McNamara ha suscitato un'amara rea
zione da parte degli esponenti della 
gente di colore. Non v'è dubbio che nelle 
forze armate vi siano mezzi d'istruzione 
e servizi medici buoni quanto <lice 
M:Namara, ma si potrebbe chiedere per
~he questi mezzi e servizi non siano 
1~v.e~c messi a disposizione delle scuole 
civili e dei centri sanitari. E' divertente, 
anche se non troppo corretto, osservare 
che proprio quando Mao e Lin Piao 

lodano l'esercito come la scuola dcl po
polo, anche ~frNamara presenta le forte 
armate come la scuola dei riformati. Il 
Pentagono non pensa certo a raccoman
darsi come istituto culturale, specie per 
una società democratica e<l un mondo 
pacifico. Per quanto pieno <li buone 
intenzioni possa essere Mac~amara, non 
,.'è dubbio che proposte come quella d:i 
lui fatta a Montreal circa il servizio mi· 
litare universale possono rappresentare 
soltanto dei passi jn avanci sulla strada 
della militarizzazione della vita ame
ricana. 

Il 29 agosto scorso alla Cam<.'ra, il 
Presidente della commissione stanzia· 
menti della Camera, Mahon, ha dichia
rato che con il nuovo trasferimento di 
58 miliardi di dollari per la difesa, du
rante il corrente anno fisc:ilc il Penta· 
gono avrà 100 miliardi di dollari da 
spendae; nonostante ciò « fra pochi me
si », cioè dopo le elezioni, avrà bisogno 
di nuovi stanziamenti per una cifra va· 
riabile « fra 5 e 15 miliardi di <lollari ». 
Mahon ha sollecitato la Carnera a ridur
re tutte le altre richieste di stanziamenti 
in modo da permettere l'a<lozione di que
sto eccdlente bilancio di guerra. Ciò 
significa accantonare il programma della 
lotta contro la povertà eù adattare la 
riabilitazione dell'uomo alla crescente ne· 
cessità di truppe del Dipartimento della 
Difesa. Ciò servirà ad aggiungere dcll'al· 
tra benzina sul fuoco dell'amarezz:i raz
ziale nei ghetti negri del nostro paese. 

Un crollo di 100 miliardi. Dal punto 
di vista emotivo, finanziario e politico, 
non è possibile conciliare la guerra alla 
povertà con la guerra nel Vietnam. La 
prima va eliminata, mentre I~ secon<l.a 
prevale chiaramente. Il crollo d1 100 mi· 
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ERHARD: Un amico fidato 

liardi di dollari registrato dai valori dcl 
mercato azionario da febbraio ad oggi, 
si è accompagnato ad un meno sensa
zionale anche se più doloroso aumento 
dcl costo della vita, specialmente nel set
tore degli alimentari, e ad una brusca 
ri<luzione dell'attività edilizia dovuta al 
febbrile aumento dei tassi di interesse. 
A sua ,·olta, ciò è dovuto al rifiuto dì 
Johnson di aggiungere alla sua impopola
rità a causa della guerra l'impopolarità 
che sarebbe derivata dall'aumento delle 
tasse sul reddito. 

L'unica notizia buona che viene da 
Wa-shington è che i repubblicani stanno 
cominciando a parlare con cutt'e due i 
lati della bocca - come per la guerra 
<li Corea, a<lesso fra i repubblicani vi 
~ono '1a colombe che falchi - e che 
Robert Kenncdy comincia a lasciare in· 
dietro Johnson nei sondaggi ddl'opinio
ne pubblica, punto debole di Johnson. 
\fa quanti vedono Kennedy succedere a 
Johnson nel 15i>8 sognano il più impro
babile dei sogni. Molto pl'ima che questa 
vaga prospettiva possa avvicinarsi, è as
sai più prevedibile che Johnson offra a 
Kennedy il secondo posto - e anche 
questa per ora è solo una lontana pos
sibilità. Kennedy sta ben attento a non 
bruciare j suoi ponti con la Casa Bianca 
e a non rendere impossibile tale even· 
tualità. Sono mesi che della guerra parla 
poco, e la sua dichiarazione molto elo
quente sul rinnovamento .ur~ano e le 
necessità dei negri alla nunione della 
commissione Ribicoff il 15 agosto, è de
gna di nota per il fatto che egli ha 
a<lottato la linea Keyserling-AFL-CIO 
çecondo cui l'aumento del prodotto na· 
zionale lordo rende possibile combattere 
sia la guerra all'estero che la povertà in 
patria. Lo scompiglio nel mercato <lellc 
azioni e dei valori non è altro che la 
prova evidente del fatto che in questi 
calcoli c'è qualcosa che non va. Kennedy 
dimostrerà il suo coraggio quando avr:i 
abbastanza fegato da abbandonarli. 

I. F. STONE • 
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WARBURG 

LA RINASCITA 
DEL PAGANESIMO 
ANTICO 

CONTRIBUTI ALLA STORIA 

DELLA CULTURA 

L'OPERA COMPLETA DI ABY 
WARBURG. I capolavori di sen
sibilità pslcologlca e geniale 
padronanza del materiale che 
hanno assicurato al Warburg un 
posto particolare tra I grandi 
storici dell'arte. Prefazione di 
Gertrud Blng. Riiegato L. 7000 . 

ROSTOVZEV 

STORIA 
ECONOMICA E SOCIALE 
DEL MONDO ELLENISTICO 

la vita del mondo greco e del 
territori a cultura mista, greco
scltlca, greco-Iranica ecc. Come 
sia stato ellenizzato l'Oriente e 
come la classe dirigente ellenl· 
stlca si sia poi data al Romani. 
Un affresco ancora più grandio
so della STORIA ECONOMICA 
E SOCIALE DELL'IMPERO ROMA· 
NO. Volume I, rllegato L. 8000. 

SUD AFRICA 

la morte 
di Verwoerd 

H endrik Verwoerd è stato pugna
lato a morte da un bianco, che era 

riuscito a introdursi come commesso nel 
parlamento sud-africano. Aveva teorizzato 
l'apartheid, la segregazione razziale dei 
neri, e il suo destino è stato quello di 
finire per mano di un bianco. Nemmeno 
in punto di morte le sue teorie hanno 
potuto dimostrare di avere un minimo 
di credibilità. Aveva sostenuto che: i neri 
miravano a liquidare la sua razza. Nc:l 
corso della sua esistenza ha subito un 
paio di attentati : mai per mano di un 
nero. La prima volca, nell'aprile del 
1960, era stato feri to da un agricoltore 

di origine inglese, che aveva imputato 
all'apartheid la sua rovina economica. 
Restò in ospedale un mese, tra la vita 
e la morte, e non potè atteggiarsi a vi t-

tima ddl'odio della cosidderra « razza 
inferiore l>. I neri combattevano con altre 
armi: con la resistenza passiva, anc~e 
se nel sottofondo del Sud-Africa l'od10, 
l'esasperazione, stavano covando la loro 
vendetta. Ma doveva essere un bianco, 
la seconda \'Olta, a chiudere la partita, a 
tragico scherno di tutta l'impalcatura 
mentale dell'uomo. Sconfino in punto 
di morte, come jn vita, Verwoerd, anche 
~e l'attentatore che ha colpito nel segno 
può essere considerato un \'endicatore 
dci neri. 

Quel che a questo punto stupisce pur· 
troppo, in Sud-Africa, è che la \'iolenza 

non sia già esplosa, dalla parte dei neri: 
in misura proporzionale alle violenze dci 
bianchi. L 'apartheid è una delll" in\'Cn
zioni più assurde della noma epoca: 
fondata sul presupposto medioedievale eh: 
Dio e la prov\' idenza abbiano diviso gh 
uomini in eletti e reprobi, stabi!i~ce, con 
fanatismo di indubbia origine nazist.a, 
che i neri debbano essere ra.:chiusi in 

« riserve » come bestie, senza nemmeno 
il diritto di convivere in nuclei famil iar i. 
E' l'uomo bianco che in Sud-Africa, 
dove rappresenta un 'infima minoranza 



numerica, deve stabilire, ad esempio, se 
una donna di colore abbia « diritto », o 
no, di dormire con suo marito, conside
rato soltanto come una botia da soma. 
Le « ri\er\"c » sono diventate campi di 
concentramento, e anzichè il marchio 
sulla pelle ( perchè la pelle nera è un 
marchio «naturale») si sono inventate 
le «.carte di identità », i lasciapassart", 
obbligatori per qualsiasi « oggetto dcli:: 
razza inferiore ». 

come Albert Luthuli, teorico della non
violenza. I bianchi usano il coltello, 
perchè l'economia moderna non consente 
i campi di lavoro forzato per essere pro
duttiva. o pcrchè è nella mente di un 
bianco che si scatena la controfollia dd 
razzismo, la molla che induce a liquidare 
il fanatismo, e - fisicamente - il fa
natico. 

Storici, politici, sociologhi. economi\ti, 
hanno ruui, concordemente previsto che 
I' ' esplosione razziale nera avrebbe subis-
sato i bianchi, in una oncl.ita di violenza 
primitiva e senza alcun controllo. Ver· 
worrd_ si aspettava le pugnalate di questo 
« nemico naturale », e invece è caduto 
sotto il coltello di un suo simile. I neri 
raccolgono i premi Nobel della pace, 

FRANCIA 

Il petrollo 
dello Scia 

L' elenco dei e colpi di spillo , 
gollisti all'America acquista un 

punto con il contratto ERAP-NIOC 
oppure le e sette sorelle, banno tro
vato nel signor Guillaumat - l'uomo 
posto da De Gaulle a capo dell'en
te petrolifero parastatale francese 
(ERAP) - un nuovo Enrico Mattei? 
La notizia dell'accordo franco-irania
no, data nei giorni scorsi dall'agenzia 
Reuter e non ripresa da alcun gior
nale italiano, ha trovato sinora un 
unico commentatore: Bernard Be
guin sul « Giornale di Ginevra » del 
2 settembre. Per autorevole che sia 
la fonte una sola voce non basta a 
chiarire la pcrtata del nuovo affare. 
Anche perchè in materia occorre 
sempre aspettare di vedere lo svi
luppa che pci viene dato a un accor-

L.ASTROLABIO 11 settembre 1966 

Quel che succederà in Sud-Africa dopo 
la liquidazione di Verwocrd è impreve
dibile. L'intera struttura economica, po· 
litica e poliziesca dcl regime bianco 
non può non condurre alla gucrr:i raz· 
ziale. Sembra di assis1erc a una tragcdi:i 
antica come il mondo: uno strano Dio 
che induce alla follia i propri figli, dopo 
averli aizzati verso un odio fuori dd 
tempo. 

Ma le considerazioni mor:ili rischiano 

do. Non basta insomma dichiarare lo 
stato di belligeranza: perchè sia 
e guerra » è necessario che alle pa
role seguano i fatti, che dopa la mi
naccia le divisioni varchino i confini. 

L'accordo è comunque, nei suoi ter
mini, sensazionale. Ciascuno sa che 
i capitali occidentali sono andati a 
cercare petrolio nel medio Oriente 
stabilendo contratti « fifty-fifty lt: il 
valore del greggio trovato va per 
metà allo Stato in cui avviene il 
ritrovamento, metà alla compagnia 
che lo ha scoperto e lo sfrutta. Que
sta è « concessionaria » dello sfrut
tamento e in pratica stabilisce anche 
il valore del prodotto. La prima gran
de ribellione - quasi del tutto rien
trata con la fine di Mossadeq - ven
ne dall'Iran che nazionalizzò la « An
glo-Iranian Oil Company » ma che, 
per mancanza di capitale, fu poi co
stretta a un accordo con il « Consor
zio internazionale ». In pratica era 
avvenuto ~lo che gli americani era
no riusciti a entrare in un settore 
fino ad allora strettamente inilese. 
Il prezzo del greggio crebbe lieve
mente. 

Enrico Mattei provocò il primo ve
ro gran trambusto negli « sceiccati » 
del petrolio. Gli arabi capirono di 
avere sotto i oiedi una ricchezza con 
cui pctersi ris=attare dalla sudditan
za tecnico~conomica, e quindi poli
tica, del capitale euro-americano. Fu 
la grande ripresa del nazionalismo 
arabo che ebbe il suo maggior su::
cesso nell'indipendenza algerina. 
:\1attei fece con lo Scià di Persia un 
accordo per il quale la proprietà dei 
nuovi giacimenti restava allo Stato, 
che sotto forma di tassa prelevava 
13 metà del valore del prodotto tro
vato, e il restante valore veniva di
viso tra l'Agip e la NIOC, l'ex com
pagnia inglese nazionalizzata. In pra
tica significava che il 75 per cento 
del valore trovato restava nel paese 
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di non avere alcun senso in un mondo 
in cut non esiste spazio per la « lettera· 
tura », di nessun genere. Nemmeno per 
quella della cosiddetta nemesi storica. 
Problemi ~n più concreti stanno di fronte 
al Sud-Africa degli anni sco;santa. E' l'ora 
Jclla scelta e ddla ragione. Questo paese 
a\surdo, nel momento della crisi che dcl 
resto era prevedibile, ha davanti a sè 
due strade: quella del coraggio, e cioè 
del completo rinnegamento del razzismo; 
oppure la strada della violenz:i organiz
zata, che può scatenarsi se i successori 
di Vcrwocr<l inaspriranno, o anche solo 
continueranno, la sua nefasta politica. 
O si torna « indietro », cioè si va avanti 
verso la liquidazione di un passato assur
do, oppure la vendetta dei neri si scate
nerà veramente, per autodifesa e i5tinto 
di conservazione. 

del petrolio, il 25 andava a remune
rare il capitale estero intervenuto per 
il ritrovamento e lo sfruttamento. Se 
la fortuna avesse subito sorriso alla 
audacia l'accordo avrebbe avuto un 
peso ben più straordinario per tutto 
lo scacchiere arabo. 

Ora la compagnia parastatale 
francese fa di più: si impegna a ese
guire ricerche per 25 miliardi di lire 
su 200 mila chilometri quadri del
l'Iran (per un decimo nel Golfo Per
sico) senza nulla pretendere se nulla 
trova, ricavandone il 40 per cento 
del prodotto se invece ne trova. In 
pratica, secondo la stessa Reuter, il 
capitale francese - tenuto conto del
le spese d'investimento - lascia al
l'Iran il 90 per cento del valore del 
greggio. Anche qui molto dipenderà 
dalla « fortuna »: se per caso in un 
prossimo bilancio della compagnia di 
Stato e dello stesso Stato iraniano 
fossero registrate, per questo accordo, 
rilevanti entrate, l'intero scacchiere 
arabo entrerebbe in stato di rivol
gimento. 

Resta un secondo aspetto - come 
ricorda lo stesso « Giornale di Gine
vra » - : lo Scià ha appena dichia
rato al e Guardian » che intende por
re sotto pressione il e Consorzio » per 
ricavarne entro il 1970 ben più cospi
cui introiti e sia per lo sviluppo eco
nomico del paese che per armarlo, 
comprando armi in USA e in URSS t. 
Che la Francia voglia soltanto gio· 
care una carta per avere la sua parte 
di commesse militari? E allora sareb
be solo l'ennesimo colpo di spillo. 
Il tempo dirà: per ora vale comun
que la pena di rilevare che la noti
zia esiste: l'accordo - sulla carta 
- è rivoluzionario e lo scacchiere 
arabo - dal Golfo di Persia al Ma
rocco atlantico - è estremament~ 
sensibile alle rivoluzioni di questo 
genere. 

G. M. • 

• 

29 



L'inchiesta di Giuseppe Lote
ta sulla e< mafia dei mercati » 

tocca, in questa prima punta
ta, il problema del mercato 

ortofrutticolo palermitano, an

cora oggi monopolio di pochi, 

ben noti operatori che godo

no di appoggi politici in cam

bio dei servigi elettorali pre

stati. Passano gli anni, la lu

para ha smesso per ora di fa. 
re sentire la sua voce, ma sul

la scena i personaggi princi

pali non cambiano. E' a questi 

uomini che si deve arrivare se 

si vuole comprendere piena

mente il fenomeno della pre

potenza mafiosa. 
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I MAFIA 

E state del 1963. Calda, afosa, si 
respira a fatica. Ai mercati gene

rali di Palermo la contrattazione è len· 
ta, svogliata, sopraffatta dalle ondate 
di aria torrida che si riversano dal sud 
sulla città. Sembra una giornata come 
le altre, più calma, pacifica di tante 
altre. Ed ecco che, quasi assurde nella 
loro atroce concretezza, due tre esplo
sioni abbattono un uomo in canottiera 
tra i cesti dei pomodori e dei fagioli. 
Come sempre, nessuno ha visto gli uc· 
cisori, nessuno ha scorto le canne mi· 
cidiali della vendetta mafiosa. Intorno 
al morto si fa un vuoto che la tardiva 
presenza degli agenti non rie:;ce a riem
pire: il vuoto della paura. 

L'ultima vittima. Chi è la vittima? Un 
commissionario dello stesso mercato, 
Emanuele Leonforte: l'ultimo operato· 
re ortofrutticolo a cadere nel corso del
la guerra che le cosche mafiose dei 
« giardini » e dell' « Acquasanta » han· 
no condotto senza esclusione di colpi 
per la conquista dei nuovi mercati ge· 
aerali di Palermo. Prima di lui, decine 
di capi e di gregari delle due cosche 

avevano conosciuto il piombo degli av· 
versari. Aveva aperto la serie nel 1955, 
freddato da una scarica di mitra sparata 
da dietro le sbarre del cancello del mer· 
cato, Gaetano Galatolo, meglio cono· 
sciuto come « Tanu Alati dell'Acqua· 
santa • e come « u' zu Tanu ». Inutil· 
mente, il noto esponente mafioso aveva 
mandato avanti la sua guardia del cor· 
po, Giuseppe Licandro, e inutilmente il 
Licandro aveva poi tentato di sfuggire 
alla condanna pronunciata contro di lui 
per non avere avvertito il suo capo: è 
abbattuto dopo alcuni mesi con due fu. 
diate a lupara nel paesetto della pro
vincia di Como dove credeva di essere 
al sicuro. Seguono, per non citare che 
i più noti, il grossista di frutta e verdu· 
ra Francesco Greco, ucciso davanti alla 
sua abitazione, e il socio e cognato 
del Greco, Luigi Paparopoli; Francesco 
Geraci, la cui bara fu seguita al cimi· 
tero da oltre sessanta corone di fiori 
senza iscrizioni inviate dagli « amici », 
e Giacomo Incardona, colpito mentre 
attraversava in bicicletta i viali di Villa 
Scalea; il negoziante di ortaggi Cristo· 
foro Di Caccamo e il grossista Gaetano 
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Saccaro, ucciso da tre giovani che lo 
avevano avvicinato a viso scoperto; il 
~ratello e il nipote di Gaetano Galatolo; 
l bigs Nicola D'Alessandro e Nino Cot
ton_e, legati entrambi da rapporti molto 
amichevoli con Luciano Liggio, Vincent 
Collura ed il gangster italo-americano 
Joseph Profaci. 

Dopo Leonforte, la calma sembra ri
s~abilirsi ai mercati. Le due cosche rag
giungono un accordo sulla spartizione 
d_elle zone d'influenza. Ed è questa ver
sione mafiosa di un gentleman's agree
ment a reggere tuttora l'andazzo dei 
~ercati generali di Palermo, non molto 
diversamente da come avviene nelle al
tre città siciliane. Un patto e una su
premazia impossibili senza solide conni
venze politiche e senza ingiustificate tol
leranze della pubblica amministrazione. 
Analizzare la gravità dei fatti, documen
tare il « parallelismo esistente tra la 
particolare intensità del fenomeno deli
quenziale e la situazione amministrati
va di Palermo » come si espresse nel 
settembre del 1965 la Commissione 
Parlamentare antimafia, cercare di risa
lire le fila degli illeciti accordi che per-
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mettono il dominio delle oligarchie ma
fiose sui centri vitali della Sicilia è un 
compito indispensabile se si vuole ca
pire meglio la tormentata vita dell'isola, 
porre un freno al dilagare delle attività 
extra-legali e dei crimini. Agrigento, 
Palermo. Mafia immobiliare, mafia dei 
mercati, mafia delle campagne. Corru
zione del potere politico, intermedia
zioni parassitarie, inefficienze ammini
strative. Tutti aspetti della stessa real
tà, collegati tra loro da oscuri e persi
stenti legami. 

Cominciamo dai mercati ortofrutti
coli. 

I misteri del Comune. Non è una no
vità che tutto il percorso della frutta 
e della verdura della Sicilia occidentale, 
dalle terre della Conca d'Oro ai detta
glianti di Palermo, sia controllato e do
minato dalla mafia. Il primo anello è 
costituito dalle cosche dei giardini, che 
impongono la loro volontà sui tempi e 
i modi dell'irrigazione; l'ultimo dalla 
mafia dei mercati, alle soglie del popo
lare rione palermitano dell'Acquasanta. 
E' qui" che il mercato generale è stato 

trasferito nel 1955 dal quartiere Zisa 
(via Guglielmo il Buono), dove prima 
si svolgevano le contrattazioni. Non po
che perplessità nascono anzitutto sulla 
località prescelta. In pieno rione di ma
fia (a due passi dal carcere di Palermo, 
il famigerato Ucciardone, e nei pressi 
del cantiere navale e del porto, più vol
te teatri di episodi criminali e intera
mente dominati dalla giovane mafia) il 
nuovo mercato non poteva non far na
scere un conflitto di competenza tra 
cosche e provocare il consolidarsi del 
potere mafioso. Senza contare il dato 
negativo della lontananza del mercato 
dagli scali ferroviari. Ma ciò che lascia 
addirittura interdetti è l'azione (o l'ina
zione) del Comune di Palermo, Ente 
gestore del Mercato, per l'assegnazione 
dei nuovi stands all'atto del trasferi
mento e per il loro passaggio ad altri 
commissionari quando si sono resi libe
ri in questi anni. 

Sui criteri a suo tempo adottati per 
la concessione degli stands dell'Acqua
santa, al Comune di Palermo vige il 
più profondo mistero. Non esistono do-

~ 
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cumenti d'archivio, nessuno sa nulla, 
nessuno ricorda nulla. E' certo comun
que che in seguito all'adozione di que
sti misteriosi criteri, il nuovo mercato 
è caduto sotto il dominio dei commis
sionari più forti e più autorevoli, che 
hanno subito conquistato i posti miglio
ri, lasciando ai minori gli spazi margi
nali, privi di attrezzature. Su 139 com
missionari, attualmente operanti al mer
cato di Palermo, sono 15 o 20 a mono
polizzare l'intero commercio ortofrutti
colo, dettando legge sui prezzi e i tempi 
delle vendite. 

Il diktat dei commissionari. Ma come 
agiscono? Una prima risposta ce la for
nisce l'inJagine eone.lotta nel 1956 da 
una commissione nominata dalla Regio
ne e presieduta dall'avv. Alfredo Berna. 
« I commissionari - si legge nella re
lazione che conclude l'inchiesta - do
vrebbero, secondo le norme regolamen-
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tari, occuparsi solo di ricevere le der
rate, di custodirle e di curarne la ven
dita per conto dei produttori e dei gros
sisti. E' però opinione generale che essi 
commercino anche in proprio e che, a 
mezzo di intermediari di loro fiducia 
facciano affluire la merce sul mercato, 
regolandone l'immissione nel tempo e 
nella quantità opportuna, in relazione 
al principio del massimo profitto. Acca
de cosl che l'asta perda ogni importanza 
economica poichè il proprietario della 
merce è cointeressato a raggiungere il 
più alto prezzo possibile». Ma non 
basta. Ancora più esplicito è il parere 
di una commissione creata nel 1960 dal 
CNEL per indagare sui prezzi all'in
grosso e al minuto dei generi alimenta
ri. « Ai sensi dcl regolamento di mer 
cato - essa afferma - i commissio 
nari non potrebbero eseguire atti di 
commercio in proprio; tuttavia è risa
puto che almeno parecchi di essi esple-

rano le mansioni di grossisti , finanzia: 
no i produttori e con i propri mezz: 
trasportano le derrate dalle campagne 
in città . Cosi a causa di tali finanzia
menti , sono già praticamente padroni 
ciel frutto dall'albero e ne curano a pro 
prie spese la raccolta, l'incassettamcnto 
e il trasporto Sono quindi in conJizio· 
ne di impor:·e anche i prezzi d'acquisto 
e quelli di vendita al dettaglio. E' vero 
che i produttori avrebbero la possihilità 
di farsi sovvenzionare dagli istituti 
b.incari, ma la procedura per ottenere 
tali sovvenzioni è così comple~sa, le 
garanzie cosl onerose, i tassi cosl ril~
van ti, che il produttore preferisce limt· 
ture al massimo il suo guadagno e rivol
gersi a chi gli fornisce immediatamente 
e scm:a difficoltà il denaro che gli oc
corre, anche se ad un tasso che solo 
apparentemente è minore ». 

Grossisti, commissionari e spesso an· 
che dettaglianti. Tutto loro. Il fenome
no è noto da oltre dieci anni, ma sem
bra che l'unico ad ignorarlo sia il demo· 
cristiano 5alvo Lima, sindaco di PJ!er
mo dal 1955 fino a pochi mesi fa e at
tuale candidato aJla Presidenza del
l'IRFIS. E' proprio Lima. infatti, ad 
affermare in una conferenza-stampa del 
1963 che non esistono al mercato del-
1 'Acquasanta commissionari che sono 
anche grossisti. Al suo fianco è l'Asses· 
sore all'Annona, Bevilacqua, che sente 
il bisogno di sfumare le categoriche as 
serzioni di Lima. Bevilacqua è ogj.!i Sin· 
daco. Passano gli anni, si rinnovano di 
crisi in crisi le giunte comunali, ma i 
personaggi principali non cambiano. E' 
a questi uo01ini che si deve arriv<1re se 
si vuole comprendere meglio il feno· 
meno delle protezioni che i politici ac
cordano ai mafiosi e di quelle che i 
mafiosi accordano a loro volta ai po· 
litici. 

Il gioco degli stands. Meno misterio
so ma altrettanto il!egale è il criterio 
che il Comune adotta per autorizzare i 
trasferimenti degli stands dai commis
sionari ad altre persone o per rias~egna· 
re quelli resisi liberi. Tutto è lasciato 
di fatto nelle mani mafiose dei mono· 
polizzatori del mercato. Se il titolare di 
uno stand non vuole o non può più 
occuparsi del suo commercio non la
scia libero il posteggio perchè il Co
mune lo assegni ad altro avente diritto. 
Come se ne fosse il padrone assoluto. 
lo trasferisce a parenti o ad amici me
diante un atto notarile o semplice ri
chiesta alle autorità comunali. E il Co 
mune autorizza regolarmente il trasfe
rimento, malgrado il parere contrario 
più volte espresso dalla Camera di 
Commercio e dal Prefetto di Palermo. 



Quanto agli stands resisi liberi basta 
dire che di regola non ce n'è 'mai, a 
men? che il titolare del posteggio non 
passi a miglior vita. Ma, anche in que
sto. caso, i compiacenti dirigenti comu
nali ~ssegnano lo spazio e le attrezzatu
re divenute disponibili ad un parente 
del morto. Cos1, lo stand di Emanuele 
Lconforte, ucciso nel 1963. fu assegna
to ~Ila moglie Angela Lo Cascio, che 
~ro non lo gestisce di persona e lascia 
~.e se. n~ occupino tale Gaetano 

Ignou e 1 fratelli del defunto. Giusto f Gaetano. Quest'ultimo, a norma di 
~g~e, non potrebbe svolgere alcuna at

tività nell'ambito del mercato, avendo 
la Camera di Commercio di Palermo 
respinto la sua richiesta di iscrizione 
all'Albo dei commissionari per taluni 
j.reced~n~i penali tra i quali figurano 

assoc1az1one per delinquere il seque
stro d~ persona pluriaggrava~o, il con
corso 10 omicidio e l'occultamento di 
cadav_ere. Altri sei commissionari, can-
111~ d'ufficio negli ultimi tempi dal-

' non hanno mai lasciato i loro 
stands, in aperto dispregio a leggi e 
r~golamenti che a Palermo sembra si 
rivelino del tutto inutili. 

La_ mancanza di posto ai mercati ge
nrrah e l'impossibilità di rendere liberi 
g 1 stands occupati abusivamente sono 
~~-ettame~t: c?nnessi con il fallimento 

1 tentat1v1 di creare associazioni con
sortili o cooperativistiche. da porre in 
concorrenza con i commissionari. Già 
~~l 1956 la relazione Berna proponeva 

1 spezzare il monopolio del mercato 
d:tofrutticolo mediante la costituzione 
!·un.« Consorzio tra produttori detta
~ tanti ed ambulanti ». Quattro anni 
l 0P?• .l'indagine del CNEL rileva che 
e ri~hteste dei produttori di essere am
rnessi al mercato con propri stand5 
: J.0 n s?no state finora appagate ». 

uttavia - proseguono ottimistica
~ente gli inquirenti - l'Amministra
zione comunale non ha mancato di far 
~:sen.t~ a~i interessati che, in base alle 

~os1z1on1 della nuova legge sui mer
cati h • c e permettono la revoca della 
con7essione di stands nei confronti di 
quei commissionari che non hanno svol
~~ un adeguato volume di lavoro, entro 
f mercato ortofrutticolo di Palermo si 
aranno presto degli stands vuoti, che 
~otran_no quindi essere assegnati ai pro
d Uttor~ ». Sono passati sei anni e i pro-

Uttor1 aspettano ancora di potere 
jsporre le loro merci al mercato di Pa
errno. Evidentemente, non basta re
~pingere il ricatto della paura ed avere 
1 coraggio di esporsi ad ogni sorta di 
rappresaglia, entrando in concorrenza 
con la mafia. Occorre anche vincere una 
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più difficile battaglia contro i numi po
litici che continuano impunemente a 
proteggere il banditismo organizzato. 
Ma il caso dei produttori non è l'unico. 
Analoga sorte ebbero anche le richieste 
della SACOS, una società della SOFIS 
che avrebbe dovuto esercitare un'azio
ne calmieratrice sul mercato, e del Con
sorzio Siciliano tra Cooperative Agri
cole (Sicilcoop). Quest'ultimo ha avan
zato la sua domanda al Comune il 10 
luglio 1963, ripetendola il 19 dicembre 
dello stesso anno e nel giugno 1964. 
Solo alla terza richiesta l'Assessore al-
1' Annona rispose che in atto il mercato 
non presentava alcuna disponibilità e 
ciò malgrado ci sia ancora dentro il 
recinto dell'Acquasanta uno spazio di
sponibile, inutilmente destinato atla co
struzione di nuovi stands e di tettoie. 

Operatori « incensurati ». E non è 
tutto. Un ruolo di primo piano nei 
mercati ortofrutticoli è s"olto dagli 
astatori, coloro cioè che dovrebbero ef
fettuare le vendite all'asta dei prodotti 
e controllarne la regolarità. In tutti gli 
altri mercati italiani gli astatori sono 
pubblici funzionari, dipendenti e stipen
diati dal Comune. A Palermo, invece, 
è ritenuto più funzionale (almeno dalla 
mafia) che siano persone di fiducia dei 
commissionari, da questi pagati e pro
tetti. Inutilmente l'avv. Berna afferma
va che gli astatori « dovrebbero svinco
larsi da ogni rapporto di subordinazione 
verso i commissionari ed essere inqua
drati tra i dipendenti comunali, scelti e 
nominati dal Municipio ». Gli rispon
deva l'Assessore all'Annona «che non 
è il caso di appesantire il bilancio comu 
nale di ben 50 milioni l'anno, poichè 
tanti ne occorrerebbero per pagare gli 
stipendi di 108 astatori ». Da allora ad 
oggi il parere delle autorità comunali 
non è mutato. La pensa cosl anche l'at-
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tuale Asesssore all'Annona, prof. Pa
squale Macaluso, socialdemocratico e da 
poco tempo in carica? 

Ma un quadro della situazione ai 
mercati di Palermo non è completo se 
non si parla, anche se sommariamente, 
della caratteristica tipica che accomuna 
molti operatori: la delinquenza. E' suf
ficiente rilevare che, su 139 commissio
nari, ben 38 hanno precedenti penali. e 
non tanto lievi se tra di essi figurano 
le lesioni volontarie e il porto d'arma 
abusivo, la rissa e la rapina, l'associa
zione per delinquere e la ricettazione. 
Si aggiungano 18 pregiudicati mafiosi 
gravitanti nell'ambiente del mercato de
nunciati per associazione a delinquere, 
64 tra produttori, commercianti e det
taglianti di prodotti ortofrutticoli sotto
posti a misure di prevenzione, e un nu
mero cospicuo di pregiudicati tra i li
beri portantini. Non è certo un educan
dato. Ma il fenomeno diventa ancor 
meno comprensibile se si tiene presente 
che, per l'iscrizione agli appositi Albi 
della Camera di Commercio, la legge 
richiede che gli interessati esibiscano : 

~ 
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RlSISUNZA 
Nel numero di luglio scritti di: 
Nicola Tranfaglla; Carlo Casale· 
gno;Aldo Garoscl; Bruno Sereni; 
Luigi Baccolo: Mario Pacor; Ada 
Marchesini Gabettl. 

Una copia L. 75. Abbonamento annuo 
L. 800, Per richieste di numeri di aagglo 
e per abbonamenti rivolgerai all'Am· 
mlnlatrailone di RESISTENZA Torino 
Casella postale n. 100. I veraamentl 
vanno effettuati aul c/c n. 2/33166. 

SPAGNA 
1936/1966 

11 numt•ro ~pedale del
l'Astrolabio ilt'l 31 luglio 
dedicato alla Spa~na è i.ta
to t>·aurito ni>Jle ec1i1·ole. 
Riman<', a cli~po-.izione dei 
lettori che non hanno avu
to la po~sibilitì1 cli acqui
..,tarlo, un numero limitato 
cli copie pr<'"''>O ]a nostra 
ammini ... trazione, 111 prez
zo inrnriato cli lire 150. 
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certificati penale e di buona condotta. 
Come è possibile che delinquenti e ma
fiosi con trascorsi penali come quelli 
suaccennati continuino a svolgere la 
loro attività al mercato? Hanno i cer· 
tificati in regola? Se ne sono procurati 
di falsi? Non li hanno esibiti? La Ca
mera di Commercio non si è curata di 
richiederli? E' paradossalmente da ri· 
tenere che a tutte queste domande si 
debba rispondere affermativamente, a 
seconda della via scelta dall'interessato 
per eludere la legge e della compiacen
te complicità di questo o quel funzio
nario, di questo o quell'Ente. E' pro
vato, comunque, che in alcuni casi la 
Camera di Commercio non ha ritenuto, 
di fronte alla mancata esibizione dei do
cumenti, di procedere d'ufficio alla loro 
acquisizione; e che in altri casi i certi
ficati di buona condotta richiesti non 
sono stati rilasciatai dall'Ufficio Atti 
Notori del Comune di Palermo, ma ot-

tenuti direttamente dagli interessati 
presso gli uffici centrali del Comune o 
presso la Sezione comunale suburbana 
di Resuttana Colli. 

CONTINUAZIONI 

LETTERE 
locali non può essere }Oddts/allo 
a scapito déll'ENEL (pro1>rio per 
l'esigenza di non considerare gli 
enti pubblici come carrouo.'1i va· 
lidi per tu/li gli usi). I problemi 
finanziari degli enti locali non 
possono che essere considerati 
nel quadro di quella riforma tri· 
butaria che auspichiamo di ra· 
pida a//uaz:ione. 

Con ciò non mi resta che rin· 
graz:iare /'on. Pre/1 per avermi 
offerto l'opportunità di chiarire 
un accenno contenuto in una 
nota rivolta alt' esame di un dif
ferente argomento, anche se -
sia dello per inciso - il cara/· 
tere aperto e libero di una 
pubblicaz:ione come Astrolabio, 
non ura ad ospitare delle Ieri 
rifiutando eventua/1 contestauoni, 
rendeva superfluo 1/ richia'fto im· 
perativo alla legge sulla stampa 
per esporre un legillimo punto 
di vista. 

ERRATA CORRIGE 

Nell'editoriale di Ferruccio Par· 
ri, « Nuvole sul centrosinistra » 
oubblicato nel numero scorso: 
figurano alcuni errori di stam· 
pa, dei quali ci scusiamo viva· 
mente. Uno soprattutto distorce 
gravemente il significato del di
scorso: a pag. 8, 2. colonna, io 
capoverso, si legge: « ... visibile 
anche in quel poco di /orco che 
egli (De Martino) vuol lasciare 
nei rapporti quotidiani e locali 
con i comunisti». Naturalmente, 
al posto di « losco » occorre leg· 
gere « lasco ». 

Quanto, infine, all'accesso al merca: 
to - che dovrebbe essere riservato at 
soli operatori - è appena il caso di 
dire che entro i recinti dell'Acquasanta 
entra ed esce chi vuole. Ogni forma di 
controllo sulle merci e sulle persone è 
assente, come sono assenti la vigilanza 
e la tutela dell'ordine pubblico. Pochi 
vigili municipali e pochi agenti di poli: 
zia vagano di tanto in tanto tra i cesu 
dell'uva e delle zucchine, ma non è cer· 
to la loro presenza ad impedire le ~le: 
galità quotidiane e i ricorrenti fatti ~1 

sangue che hanno per palcoscenico il 
mercato ortofrutticolo di Palermo. 

GIUSEPPE LOTETA • 

(Continua) 

SOTTOSCRIZIONE PER DANILO DOLCI 
Primo elenco (11-9-1966) 

Parrl Ferruccio - Roma . 

Piccardi Leopoldo - Roma 

Rossi Ernesto - Roma • 

Sylos Lablni Paolo - Roma 

Ballerini Gino • Ponte Chiasso 

Barbieri Luciano - Brescia 

Bosslnl Franca - Brescia 

Caizzl Bruno - Milano . 

Centl Alessandro - Firenze . 

Chinaglla Maria Luisa - Genova 

Comba Gustavo - Torre Pellice 

Cozza Emma - Roma . 

De Maria Raffaele - Bazzano 

Ooninl Ugo · Bologna . 

Pellaclni Rino - Brescia 

Perco Francesco - Trieste 

Plsanelll Antonio · Padova . 

Savoinl Luigi - Aosta . 

Sclannamblo Giuseppe - Milano 

L. 

• 

Sindacato Ferrovieri Italiani - Sezione di 

Sittonl Giuseppe - Trento 

Vannuccl Mario • Pistoia 

L. 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

1.000 

f .ooo 
10.000 

1.000 

2.000 

25.000 

10.000 

5.000 

2.000 

500 

5.000 

2.000 

1.500 

10.000 

Luino 
10.000 

1.000 

2.000 

139.000 
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