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N on poche e non tutte rallegranti 
le conclusioni che si possono trar

re dalla soluzione della faccenda del 
SIF AR e dalla sostituzione del Capo di 
S.M. dell'Esercito, gen. De Lorenzo. 
Il nostro settimanale ha esposto con 
chiarezza a suo tempo quali ragioni ci 
avevano indotto ad occuparci della no
mina alle due più alte cariche delle 
forze armate, i Capi di S.M. deJla Di
fesa e dell'Esercito, ed a schierarci 
contro entrambe le scelte. 

A parte precedenti personali e fat
ti di carattere che preferiamo scartare 
dai nostri conti, specialmente dopo la 
sarabanda di pettegolezzi che ha ap
pestato il mondo militare, vi erano 
contro queste due personalità due se
rie di circostanze oggettive. 

Per il Capo di S.M. della Difesa 
l'indirizzo impresso aMa preparazione 
militare ed aJl'addestramento: grandi 
manovre, criteri di armamento, scuole 
d'ordinamento, reparti speciali, circo
lari tipo enciclica, ecc.: molta porpo
rina, scarsa consistenza, pericolo d'in
terpretazione estensiva e politicamen-
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te abusiva dei poteri della Jegge de
lega. Per il Capo di S.M. dell'Esercito, 
la lunga permanenza alla testa del 
SIFAR e quindi dell'Arma dei Cara
binieri, ed ora il dominio delle com
missioni di avanzamento: preoccupa
zione conseguente della costituzione di 
un feudo e di un feudo a sottofondo 
politico, dato che il De Lorenzo por
tava la responsabilità della deviazione 
del SIF AR a organo di spionaggio po
litico e conservava il controllo di due 
strumenti cosl potenti per l'ordine 
interno. 

Lotte di fazione. Deponeva contro 
tutti e due la lotta di potere ingag
giata dall'uno contro l'altro, con le 
inevitabili degenerazioni delle forma
zioni clientelari del sospetto, dell 'in
sidia e dello spionaggio portati dal
l'anticamera del Ministro alle porti
nerie. La guerra delle veline anonime 
scese a livelli sconcertanti, di una bas
sezza mai forse toccata in nessuno de
gli ambienti della amministrazione sta-

SIFAR 

operazione 
chiarezza 

L'operazione verità è quella eh~ 
ogni sincero democratico non pu; 
non auspicare dopo l'ondata 

1 

scandali che s'è abbattuta sulle 
• rt10 

forze armate. Quella a cui stia 
• era· 

ora assistendo è soltanto un op 
zione salvataggio che non sappia· 
mo chi tuteli e a chi giovi. E' certo 
che non giova a dar credito e pre· 
stigio alla nostra classe politica 

tale. L'ultimo di questi documenti è 

il feroce libello contro il generale De 
Lorenzo diffuso quando ne era ~;3 de
cisa la sorte. 

Del resto il S!!."';..J.{ sin quando il 
gen. Allavena non fu allontanato e so
stituito dal contrammiraglio Henhe 
perseverò nelle sue prodezze. Un nu· 
mero di Astrolabio reo di aver parlato 
chiaro fu oggetto di una requisizione 
umoristica e totalitaria. E un fa· 
moso libretto, « Le mani rosse sulle 
forze armate•, opera di un entusiasta 
ed esagitato ammiratore del gen. Aloia, 
stampato nella scorsa estate, con la 
stessa misteriosa clandestinità scom· 
parve dalla circolazione. 

Denunciammo più di una volta qu:· 
sto stato di disordine morale e di di· 
sagio che intac.:ava seriamente non 
solo il buon nome ma anche la effi· 
cienza e la compattezza disciplinar~ 
dell'apparato militare. La nomina del 
gen. De Lorenzo aveva infatti provo· 
caro negli alti gradi militari fiere ~ 
motivate opposizioni. Pure la rete di 
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complicità che principalmente nel mon
~o politico tutelava le posizioni del 

e Lorenzo e del suo avversario bloc
c~. ogni intervento riparatore. Si arri
f 0 . sol.tanto alla conclusione tra le due 
az1~01 di un patto di non aggressione. 

C1 volle lo scandalo dei fascicoli e 
della loro asserita sparizione a muo
vere le acque. Ecco una conclusione 
doppiamente sgradevole per il nostro 
mo~do politico, capace di cattive scel
te,li mcapace di ripararle, sensibile solo 
~g scandali. Lo scandalo permise di 
intervenire al Ministro della Difesa, 
che aveva sin'allora limitato la sua 
azione al campo amministrativo, tur
bato anch'esso da scandali grossi e da 
Salcostume diffuso. Riformato il 
,IFAR e liberato dai suoi gerarchi, 
lo~. Tremelloni operò con fa ncces
~ar1a autorità e fermezza. Assicurò il 
/n.ato che non sarebbero state poste 
~m1tazioni alle indagini della commis
sione Beolchini. Il provvedimento pre
so contro il gen. De Lorenzo, che fa 
~egu~to alle misure disciplinari riguar-

antt un certo numero di ufficiali già 
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app;trtenenti al SIFAR, sembra confer
mare il mantenimento della promessa. 
L'operazione salvataggio. Ora siamo 
alla parte più difficile: qual seguito 
dare al rapporto Beolchini. L'orienta
mento governativo è chiarissimo, dire 
anche al Parlamento il meno possibile. 
Ma possono essere emerse responsa
bilità di rilevanza penale che non è 
possibile celare. Vi è l'attività di spio
naggio politico che si presta nelle ma
ru delle opposizioni a tutte le insisten
ze. E' comprensibile la preoccupazio
ne governativa di mettere in piazza 
materia cosl delicata e forse incen
diaria. Sono prevedibili manovre di
versive, tanto era complicata ed ap
parentemente contradditoria la tastie
ra politica toccata dal gen. De Loren
zo. Ma resta incerta fa riuscita della 
operazione salvataggio, specialmente 
se i principali accusati attuali, De Lo
renzo e Allavena, rifiutassero la parte 
di capri espiatori. 

La maggioranza governativa, o la 
Democrazia Cristiana, hanno preferito 
che lo scandal~ scoppiasse rapidamen-

1 a ,. ita po] itiea 
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te, lontano dalle eleziom, 111 tempo 
per poter esser assorbito e dimentica
to, come tanti altri, in questo paese 
dalla memoria morale cosl corta, dalla 
indifferenza civile cosl ampia. Pure noi 
riteniamo che u'operazione verità, da 
tutti i punti di vista, sarebbe pur 
sempre preferibile. 

L'allontamento del gen. De Lorenzo 
è giusta sanzione delle sue vistose re
sponsabilità. Ma ora sarebbe deleterio 
per l'esercito se la sua caduta fosse 
interpretata come una vittoria della 
fazione avversaria, col seguito consue
tudinario di vendette, rappresaglie e 
trasferimenti. E se come conseguenza 
del cambio della guardia cadessero 
progetti opportuni di riforma dello 
Stato maggiore e di ammodernamento 
delle scuole militari. Le forze armate 
devono rapidamente esser portate fuo
ri dalla condizione attuale di crisi e 
di sfiducia. Non servono a questo 
scopo appelli e proclami. Serve una 
dimostrazione quotidiana di serietà. 

FERRUCCIO PARRI • 
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La vita politica 

COMUNISTI 
una scelta 
complessa 

L a trasformazione della società 
italiana '1on ha man~ato di in:::ide

re profondamente sull'organizzazione 
dei partiti di massa, così come si era 
formata nell' immediato dopoguerra. 
L' improvviso sviluppo di moderni 
centri urbani dove prima erano mode· 
ste cittadine o minuscoli capoluoghi di 
provincia; l'espansione delle grandi 
città con le loro cinture periferiche, 
popolate di sottoproletariato; il trasfe. 
rimento di masse crescenti di lavora
tori dall'agricoltura all'industria e ai 
servizi: tutto ciò ha letteralmente mu
tato il quadro politico del paese, che 
vede sopravvivere vecchie strutture 
svuotate delle funzioni che assolvevano 
nel passato. I fenomeni migratori crea· 
no inoltre vuoti che è difficile colma· 
re: quello che era stato un buon di· 
rigente di un paese contadino solo con 
difficoltà riuscirà ad ambientarsi politi
camente nel nuovo contesto sociale nel 
quale si è inserito. La vecchia sezione 
perde un quadro efficiente. la nuova 
ne acquista uno di difficile ambien
tazione. 

Accanto a questi problemi pratici, 
altri se ne aggiungono di carattere più 
generale, con influenze sulla organiz. 
zazicne politica forse meno dirette e 
immediate, ma assai più incisive e 
profonde. Sono i problemi della so
cietà del benessere, dei grandi mezzi 
di comunicazione di massa, della ten
denza nelle grandi città all'atomizza
zione della vita sociale, della diversa 
uttlizzazione del tempo libero. 

Tutto il tessuto organizzativo dei 
partiti di massa rischia di esserne tra
volto, cade la loro pretesa di afferma
re le proprie unità associative contro 
i centri effettivi della vita sociale del 
paese. Permangono zone dove la vec· 
chia struttura mantiene ancora la sua 
funzione, anche se in forma meno ac· 
centuata di un tempo (è il caso ad 
esempio delle case della cultura re· 
pubblicane e comuniste nei piccoli cen· 
tri dell'Emilia-Romagna e delle sezioni 
nelle borgate delle grandi città). 

Il fenomeno è generale, ma mentre 
i partiti che si fanno espressione di 
posizioni di conservazione politica e 
sociale tendono a superarlo trasfor. 
mando l'intera loro struttura in orga· 
nizzazionc elettorale, i partiti della si· 
nistra che devono organizzare la parte 
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più viva e dinamica del paese si tro
vano alle prese con scelte assai più 
complesse. 

Lo specchio di Bologna. Di questi 
problemi e delh difficoltà di risolverli 
il convegno dei segretari di sezione 
(2500 partecipanti al palazzo dello 
sport di Bologna) organizzato dal PCI 
è stato uno specchio fedele. 

Il Partito comunista ha 11.202 se
zioni che coprono circa seimila e tre· 
cento degli oltre ottomila comuni ita· 
liani. Poichè i comuni in cui 11 PCI 
non ha proprie organizzazioni ra.:col· 
gono solo il 5% della popolazione, si 
tratta di una vastissima rete organizza· 
tiva che nessun altro partito puo van
tare. Nonostante ciò, e forse proprio 
per questo, su questa rete organizza. 
tiva si sono ripercossi tucti i problemi 
che abbiamo brevemente richiamato: 
diminuita partecipazione alla vita po· 
litica, grosse difficoltà netl redutamen· 
to giovanile, invecchiamento dei mili
tanti, difficoltà nell'affermare l'organiz. 
zazione del partito nei luoghi di lavoro, 
scarso sviluppo delle organizzazioni 
femminili, carenza di quadri nelle se
zioni dei paesi meridionali e nelle zo
ne rurali toccate dalle migrazioni, pro
blemi nuovi di difficile soluzione nelle 
sezioni di quartiere e di rione delle 
grandi città. Il partito ha già ragy.iun· 
to e superato, alla metà del mese di 
aprile, la cifra di 1.400.000 tesserati, 
oltre il 93 % dei tesserati del 1966, ma 
la composizione degli iscritti non è in 
armonia con le trasformazioni sociali 
del paese, e soprattutto è in diminu
zione la percentuale dei militanti attivi. 

Va dato atto ai dirigenti comunisti 
di aver affrontato con estrema chia
rezza i problemi che si pongono alla 
loro organizzazione politica. Da questo 
punto di vista il PCI costituisce l'uni
ca casa di vetro dello schieramento po
litico italiano e questo ha contribuito 
non poco a spuntare le armi polemiche 
degli avversari, che vedono sempre an
ticipate ile loro rivelazioni dalle pun
tuali statistiche del PCI e ai quali non 
rimane perciò che l'arma della tenden· 
ziosità nel commentarle. 

La protesta e il partito. C'è stata 
certamente sia nella relazione di Cos· 
sutta, sia nel dibattito che su di essa 
si è sviluppato, sia nelle conclusioni 
di Natta un serio tentativo di ricer· 
care nuove funzioni alla attività di 
sezione, capaci di sostituire e integra· 
re, il momento associativo, che ormai 
in molte occasioni rischia di essere 
una sopravvivenza del passato associa
zionismo. Il venir meno o l'affievolirsi 
di questo elemento essenziale dell'or· 

ganizzazione della sinistra richied~ i;iag· 
giorc iniziativa politica, la caparna da 
parte dei dirigenti di svolgere ~n~ 
azione penetrante e efficace, sus::etub~· 
le di superare le difficoltà di c?m~nl· 
cazione con la grande massa dei c1ttJ· 
dini (ci si può accusare di volonta· 
rismo - ha detto Cossutta - ma 
senza questo volontarismo non si fan· 
no i grandi partiti di massa). E' una 
indicazione giusta. Ma occorr~ an~he 
domandarsi come mai essa ha trovato 
difficoltà a realizzarsi nell'organizza· 
zione sezionale, nei luoghi di lavoro_. 
nel reclutamento giovan~le e in quello 
femminile, nonostante che in questa 
nuova società la carica di protesta -
come è stato giustamente rilevato .n~l 
dibattito - tende non ad affievolirsi. 
ma caso mai ad accentuarsi, esprimer;: 
dosi tuctavia spesso fuori dei cana 1 

organizzativi dei partiti. 
Occorre anche domandarsi quanto 

su questo non abbia influito la man· 
canza e il ritardo di chiare e tempe· 
stive scelte politiche e organizza~ve. 
la sopravvivenza di vecchie organi:za· 
zioni frontiste e di quadri legati a 
quella metodologia e a quella menta· 
lità nel campo della lotta della pace e 
in altri movimenti collaterali, la m~n· 
canza di autonomia nelle organizzaz~0: 
ni unitarie, la persistenza nei tentatt~l 
di strumentalizzazione delle alleanze 1n 
molti settori, quando questa non era 
possibile la mediazione logorante con 
le altre componenti della sinis~r~ .eh.e 
ha finito per paralizzare ogni m1ziatt· 
va politica (è il caso dell'Adesspi), ~n:.i 
certll concezione populista nella dire· 
zione dell'UDI che ha trovato questo 
movimento spesso in ritardo ri~pettO 
alla effettiva evoluzione della donna 
nella società italiana e alle richieste 
che venivano dal mondo femminile 
(non sono un mistero le resistenze che 
l'On. Jotti ha incontrato sul problema 
del divorzio). Infine la struttura a~· 
centrata e monolitica del partito costi· 
tuisce forse, nella nuova situazion~ so· 
ciale che rivola una forte carica liber· 
taria soprattutto da parte delle giova· 
ni generazioni, una remora all'esten 
dersi del volontariato e all'inserimento 
di energie nuove che sono presenti e 
vive nel paese. 

Si tratta di osservazioni che non 
sono dettate da spirito polemico, ma 
suggerite proprio dalla serietà e dalla 
franchezza del recente dibattito di Bo· 
logna, dalla volontà che in esso si è 
manifestata di risolvere questi probJc. 
mi, oltre che dalla consapevolezza da 
parte di chi scrive della fondamentale 
importanza che l'organizzazione com~· 
nista ha nell'azione di difesa e di svi· 
luppo della democrazia italiana. 

GIANFRANCO SPADACCIA • 



I ECONOMIA 

----
stampede 

In borsa 

Gli allevatori del Far West chia-
. mano stampede il panico improv

viso che talvolta s'impadronisce per 1: 
cause più occasionali ed impreviste di 
branchi di quadrupedi, specialmente in 
t:asferimento, e specialmente di cava~
lt. Niente riesce a fermarli, e se 11 
branco è numeroso, buona notte al 
secchio. E' una rovina. 

Una sorta di stampede ha preso in 
borsa i risparmiatori italiani, compra
tori o detentori di titoli azionari o 
obbligazionari, due volte, prima quan
do è stato annunciato il ristabilimento 
della cedolare di acconto, ed una se
conda volta quando è stato pubb.lica
to, pochi giorni or sono, che la rifo:
rna tributaria della quale si favoleggia 
da qualche ~empo, avrebbe sta~ilito 
anche su di essi una cedolare d1 ac
c~nto. Fughe irragionevoli l'una e 
1 altra, ma chi deve contare sulla ca
pacità di assorbimento del mercato fi. 
nanziario è necessario ne tenga reali
stico calcolo. 

Quando è avvenuta fa prima serie 
di crolli a catena, quasi irresistibili, 
delle quotazioni azionarie, si è parla
to di speculazioni al ribasso, spinte 
spietatamente sino all'ultima spremi
tura del panico che aveva invaso il 
«parco buoi)), E' certo che la mano
vra ribassista non è mancata. In parte 
di provenienza straniera, cioè svizzera, 
Perchè stanno in Svizzera i gruppi fi. 
na.nziari, spedalisti in quest'arte usu
raia. In parte di provenienze romane 
(parliamo della borsa di Milano) ed 
anche delle più spiacevoli. 

Ma la speculazione moltiplicava ed 
esasperava gli effetti di un movimento 
assai diffuso di piccoli e medi rispar
miatori; e più visibilmente ancora è 
stata una frana repentina di vendite 
della stessa categoria che prevenendo 
la speculazione ha depresso fortemen
te le quotazioni obbligazionarie. 

Perchè, anzitutto, questa facilità di 
forti cadute e questa sensibilità alle 
manovre speculative? Perchè da noi la 
borsa valori è un mercato ristretto. So
no relativamente pochi i titoli quotati 
~ t;><>chi, rispetto alle borse straniere, 
1 titoli trattati. Milano, ch'è la borsa 
di gran lunga più attiva, tratta nelle 
sedute ordinarie mediamente 1-1, 5 mi
lioni di titoli; arriva a 4-5 milioni 
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quando c'è la febbre, come è avvenuto 
nei casi ricordati. 

Si comprende come in. un mercat~ 
nstretto modeste vendite, modesti 
acquisti, possano . es~er sufficienti a 
muovere le quotaz1001, e come le ope
razioni speculative trovino l'ao:ibi:nt: 
più favorevole. E come operaz1001 d1 
sostegno possano per contro rista~ilire 
la situazione, nel modo che a Milano 
si è verificato nei giorni scorsi per le 
obbligazioni. 

Ma una borsa così scarsa di opera
zioni di risparmio e d'investimento, 
cosl esposta alle. manovre d7i gruppi 
finanziari, perde 11 carattere d1 ~ercat? 
aperto nel q':1ale ~ l'in~ontro d1 v~nd1-
tori ed acquirenti reali a determmarc 
il prezzo. Ed un mercat<;> ma~ovrato 
fa dubitare della sua ragion d essere. 
Contribuisce a questo stato di cose la 
indifferenza delle imprese, soprattutto 
pubbliche, a fav~rir: la c?lloc~bilità 
dei titoli presso 1 mparmiator1, ~e
diante la più opportuna e persuasiva 
pubblicità. 

Un mercato in letargo. Le quota
zioni attuali, relativamente basse, le 
previsioni di reddito, discrete per ?uon 
numero di titoli, dovrebbero attirare 
compratori ed animare il mercato, che 
non dà per contro nessun ~~gno tut
tavia di uscire da una condlZlone sco
raggiante d'inerzia. E_' bl~cato ogni 
tentativo di ricerche d1 capitale a mez
zo d'investimenti azionari. E' uno sta
to di spirito che si prolunga ?rmai da 
alcuni anni. Sperare che la npresa lo 
muova è pericolosa illusione che lo 
stampede per la cedolare viene a sot
to1ineare in maniera drastica. 

Non si può più dubitare del reciso 
no opposto da gran n':1mero di ri
sparmiat~ri a~a. pr?s~etu~a, della no
minati vita dei titoli dt cui e strumen
to la ritenuta di acconto, confermato 
nel modo più aperto, inatteso ed al
larmante dalla repentina fuga dalle 
obbligazioni. Il _rispar~iator~ .i~aliano 
è irremovibile: libera d1spo01b1lità del 
risparmio mobiliare. s:nza registri ~el 
fisco. Tutti i sacr1fic1 per la patria, 
anche il figlio in guerra; ma non il 
patriottismo fiscale. 

Sono fughe irragionevoli come lo 
stampede, perchè per i piccoli posses
sori di titoli la tenue incidenza della 
cedolare resta sotto, o resterebbe sot
to la ritenuta in acconto. E' una sgra
d;vole smentita alle speranze di pos
sibile progresso nella coscienza tribu
taria dei cittadini. E' una minaccia an
cora più sgradevole ai piani di giusti
zia tributaria: i valori azionari nelle 
mani dei comuni risparmiatori formano 
piccola parte del patrimonio mobiliare 

La vita pol itica 

ingiustamente esente. E' la riforma Va
noni che viene messa in gioco, è la 
speranza di un moderno sistema tri
butario che viene incrinata. 

D'altra parte le obbligazioni, con 
tutte le storture, pericoli e maggiori 
costi che la loro diffusione può pre
sentare, sono ora l'unico strumento di 
accesso al mercato finanziario. I buo
ni novennali del Tesoro perderebbero 
la collocabilità se colpiti da una ritenu
ta collegata ad una registrazione nomi
nativa dell'acquirente. 

E' opinione diffusa e fondata che 
l'attuale situazione di magra degli in
vestimenti sul mercato italiano sia de
stinata a protrarsi per lo meno a lungo. 
Il cavallo va a cercarsi più lauti e si
curi pascoli all'estero con una ampiezza 
ormai preoccupante, sgradevole caduta 
anche questa di un'altra speranza, o 
illusione, di modernità. 

Forse ha ragione chi consiglia di pre
parare la riforma organica e razionale 
con una attenta revisione preliminare 
dell'apparato burocratico ed una cor
rezione del disordine, contraddizioni 
ed inutili vessazioni dell'attuale arruf
fato sistema. Può essere verosimilmen
te l'unico modo serio di modificare la 
psicologia del contribuente italiano, e 
anche del « parco buoi » di borsa. • 

Per le opere di 
ERNESTO ROSSI 

Nuovi nominativi che hanno 
sottoscritto per la pubblica
zione, ristampa e diffusione 
degli scritti di 

ERNESTO ROSSI 

Giulio Butticci, Federico Caf
fè, Bruno Caizzi, Tullia Calabi 
Zevi , Sergio Cardelli, Circolo 
~strolabio di Trieste, Elio Con
ti, Secondo De Giorgi, Filiber
to Fedi, Giorgio ed Erika Fuà, 
Dino Gentili , Marco. Guazzini, 
Riccardo Lombardi, Hugo Rol
land, per complessive L. 204 
mila; la cifra finora raccolta 
è di L. 1.194.00t>. 

Le sottoscrizioni possono 
essere rimesse alla Segrete
ria del Comitato per le ono
ranze ad Ernesto Rossi o ver
sate alla signora Clara Man
no della Segreteria del Movi
mento Salvemini, (Via di Tor
re Argentina, 18 - Roma) . 
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SANITA' 
sipario 

sulla riforma ? 

L a legge per la riforma ospeda
liera subirà a giorni l'esame del

l'aula di Montecitorio in una situa
zione paradossale: quella di aver su
scitato critiche pubbliche da parie di 
tutti, escluso il solo Presidente del 
Consiglio, che sul suo· testo ha eser
citato la consueta svirilizzante me
diazione. Se il voto dovesse essere 
conseguente alle opinioni la Jegge 
pertanto dovrebbe venir bocciata, rin
viando cosl alla prossima legislatura 
una riforma che interessa duemila 
ospedali, trentamila ospedalieri, la tota
lità della popolazione. La sola qera 
riforma sociale proposta nel corso di 
questl)._ intera legislatura. A partt le 
scontate opposizioni tattiche della de
stra extra-governativa, tutti gli .1ltri 
critici avanzano richieste tra di loro as
sai distanti, spesso addirittura 01•po
ste. Tanta diversità può tuttavia ri
dursi a due atteggiamenti: uno interno 
alla logica del progetto Mariotti, del 
tutto esterno l'altro. 

Interne, anche se talvolta eversive 
più che migliorative, sono le critiche 
che vengono da alcuni gruppi dc, dai 
comunisti e dallo stesso Mariotti. ( ;ui 
ha ottenuto che gli studenti di medi
cina non siano obbligati all'internato 
ospedaliero, dando alla richiesta una 
motivazione formale - il rinvio di 
questa norma alla legge sulla riforma 
universitaria - che ha incontrato lo 
assenso del Governo. Comunisti, so
cialproletari e repubblicani vorrebbero 
l'immediata introduzione dell'obbligo 
e certo i socialisti vi sono intimamente 
favorevoli, ma difficilmente potranno 
violare l'impegno preso sul rinvio, 
trattandosi d'un accordo di governo 
che verte i.u una questione di impo
stazione formale. 

Gui tuttavia non sembra acconten
tarsi di questa sola vittoria: chiede an
che - per ora inutilmente - che 
non sia toccata l'attuale preponderan
za dci clinici universitari nei concorsi 
ospedalieri, che la legge viceversa abo
lisce. E questa è pretesa eversiva. Bo
sco vorrebbe poi che gli ospedali 
mutualistici restassero ancora autonomi 
dall'Ente ospedaliero, mentre la legge 
ve li include. E anche questo è ever
sione. All'opposto comunisti, socialpro
letari e repubblicani chiedono che nel-
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l'ente entrino anche tutte le cliniche 
universitarie, mentre la legge si limita 
a coordinarne la vita con quella degli 
ospedali. Anche qui i socialisti sono 
d'accordo con le altre sinistre e poichè 
si tratta di sostanza potrebbero anche 
votare per emendamenti che tendes
sero a ripristinare il testo primitivo 
di Mariotti. 

Le richieste di Bosco e di Gui in
ciderebbero dunque sostanzialmente 
sulla riforma, le altre invece sarebbero 
sl migliorative ma in senso quantita
tivo più che qualitativo, perchè è co
munque possibile introdurle quando il 
Parlamento si occuperà della riforma 
universitaria. Più formali che sostan
ziali sono poi le richieste della sinistra 
di collegare con dizioni più precise 
questa legge a quel Servizio sanitario 
nazionale che è promesso dal Piano. 

La richiesta dei repubblicani. Ester
na al progetto di legge è viceversa una 
richiesta di fondo avanzata dai repub
blicani, che hanno elaborato negli ulti
mi mesi una propria tesi ospedaliera. 
Chiedono i repubblicani che la legge 
sia tale da consentire l'ospedalizzazione 
gratuita d'ogni cittadino. La richie5ta 
anticipa in parte l'attuazione del Ser
vizio nazionale di sicurezza sanicario 
gratuita dalla culla alla tomba - ipo
tizzata dal Pilno - da finanziarsi col 
prelievo fiscalt•. La richiesta - con la 
quale per la prima volta nella loro 
storia ii repubblicani accettano una del
le basilari istanze del movimento inter
nazionale socialista - va oltre agli at
tuali accordi di Governo ma va anche 
ohre alle attuali possibilità dello Stato. 
Per realizzare questa istanza sarebbe 
necessario diminuire il gettito obbli
gatorio delle contribuzioni assicurative 
(il finanziamento delle Mutue) e mag 
giorare insieme il gettito fiscale: lo 
strumento per questa manovra, la ri
forma fiscale, sarà pronto tuttavia -
se la certezxa che in proposito nutre 
Preti cesserà d'essere ipotesi ottimi
stica per tradursi in realtà - solo 
entro il 1970. Prima d'allora - e 
contrastando con tutte le tesi di La 
Malfa - una riforma come quella 
suggerita in questa occasione dai re· 
pubblicani potrebbe venir attuata solo 
devolvendo a questo fine quei pochi 
risparmi del bilancio statale attualmen· 
te indirizzati - almeno sulla carta -
agli investimenti produttivi, al miglio. 
ramento del livello dell'occupazione. 

Scontato il fatto che clinici e ospe
dalieri sono altrettanto divisi che i ri
spettivi ministri, concorrono ad nggro 
vigliare la situazione le rivendicazioni 
che stanno venendo, con estrema forz.1 

MA.RIOTTI E TOLLO\' 

e decisione di mezzi, dalle varie cate: 
gorie dei sanitari. I medici degli Enti 
mutualistici domandano non soltanto 
aumenti - e pur avendo ragione di 
pretenderli si dicono disposti a non 
insistere su questa parte - ma anche 
miglioramenti normativi, allargamento 
degli organici: comunque aumento 
della spesa. II personale non laur:at~ 
degli ospedali avanza rivendicaz1?n1 

salariali e pare difficile non esaudirle 
visto che il loro sciopero sarà altret
tanto nocivo di quello dei medici ospe
dalieri, alla cui compattezza il Gover· 
no ha capitolato. 

Non erano pretese di aumento, 
quelle dei medici ospedalieri, chiede
vano solo di esse{e pagati e pagati. ~e
condo la nuova ripartizione stabilita 
l'anno scorso da Mariotti. Ma per pa· 
garli le amministrazioni ospedaUer.e 
avevano bisogno di incassare 230 mi
liardi di lire di credito dalle Mutue. 
ormai tutte largamente in deficit. Le 
Mutue - per far fronte al debito -
hanno chiesto al Governo di pater 
ricorrere al prestito bancario e il go
verno ha consentito. Il Governo 
avrebbe poturo e può rinviare il sod
disfacimento di tutte queste sacrosante 
istanze soltanto ponendosi effettiva· 
mente al lavoro per la creazione di .u~ 
Servizio sanitario nazionale: tutti 1 

medici e i sanitari d'Italia hanno or· 
mai chiaramente detto che questa è 
la sola condizione per f ermarc: l !ot0 

scioperi. . 
Contro il Servizio sanitario naz10· 

nale sta schierata, per ragioni di dien· 
telismo elettorale, la gran parte dcll:i 
DC, quella che vive sui favori, sulle 
elemosine elargite da chi detiene certe 
leve di potere. Il ministro del Tesoro 
ha preferito appoggiare questa fazione 
concedendo alle Mutue il ricorso al 
cr<'dito bancario gravato dagli interessi. 
Si prepara così un nuovo caso Feder· 
consorzi: non c'è infatti alcuna riforma 
che possa migliorare la situazione de
ficitaria delle :\fotue. salvo che il loro 
superamento con il Servizio sanitario. 

GIULIO MAZZOCCHI • 



BANCO DI SICILIA 

MllAZZD 
MIHADITTD 
posso dichiarare con franchezza 

che la Presidenza e la Direzione 
Generale del Banco d Sicilia non si 
occuparono del mio governo nella fase 
formativa e di amministrazione. Credo 
con altrettanta sincerità che il loro di
sinteresse venne a cessare nel febbraio 
1960, quando i dirigenti della Demo
crazia Cristiana e di altri partiti si 
impegnarono a schiacciare con ogni 
mezzo il mio tentativo ». Il Banco di 
Si~ilia, la politica creditizia e l'econo
mia siciliana, il significato innovatore 
del milazzismo, il malcostume intro
dotto dai d.c. nella vita politica del-
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l'isola. Di tutto questo Silvio Milazzo 
parla volentieri e con passione. Il pre
sidente della Regione siciliana dal 
1958 al 1960, l'uomo che frantumò -
sia pure per un breve periodo - l'uni
tà politica dei cattolici, ha accettato 
di incontrarmi nella sua ampia e ospi
tale casa di Caltagirone. lo vorrei cir
coscrivere la conversazione alle vicen
de del Banco nel periodo della Presi
denza Bazan, al ruolo giocato dall'isti
tuto di credito siciliano nella congiu
ra che portò al governo di destra del 
barone Maiorana della Nicchiara. Ma 
come si fa a fermare Silvio Milazzo, a 
incanalare un torrente in piena? E la 
storia del Banco di Sicilia viene fuori 
tutt'intera, dall'unità d'Italia ai giorni 
nostri. Forse è meglio cosl. Il quadro 
è più completo. 

Il regalo di Garibaldi. « La terra 
senza denaro - comincia Milazzo -
è un corpo senza sangue. Il dissangua
mento della Sicilia fu iniziato da Gari
baldi, che versò alla causa unitaria ben 
150 milioni di lire oro trovati a Pa
lermo, e proseguito nel 1866 con le 
vendite all'asta di 190.000 ettari di 
terreno appartenenti alla manomorta e 
incamerati dal regio governo. Per com· 
prare queste terre, una classe ingorda 
e ansiosa di fregiarsi del titolo nobiliare 
che veniva dato per decreto reale in
sieme con la terra sborsò altri 180 mi
lioni di lire. Trovandosi poi suLle spal
le una proprietà immobiliare che non 
poteva far fruttare per l'assoluta man-

canza di capitale liquido, la maggior 
parte dei nuovi proprietari si accon
tentò di godersi ciò che il suolo dava 
spontaneamente o quasi. Altri tentaro
no invece di ricorrere a trasfusioni che 
avrebbero potuto salvare il malato. Ma 
si trovarono di fronte un ostacolo in
sormontabile: l'assurda politica crediti
zia del Banco di Sicilia, un istituto che 
i Borboni avevano fondato - non di
mentichiamolo - per lo sviluppo dcl
i 'economia agricola del Regno. Il Ban
co, infatti, restrinse il credito alla pro
prietà fondiaria fino a raggiungere li
velli infinitesimali, addirittura irrisori. 
Fece proprio il motto che il migliore 
a-ffare è quello che non si fa e pretese, 
nei rari casi in cui una pratica era giu
dicata degna d'esame, una documenta
zione di peso non inferiore al chilo
grammo. L'immobilismo creditizio del 
Banco non fu scalfito neanche dalla leg
ge agraria del 1905, che poneva l'isti
tuto erogatore di un credito fondiario 
in condizioni di assoluto privilegio nel 
concorso di vantati crediti. 

« Quando poi il fascismo sbandierò 
ai quattro venti che tutto doveva esse
re posto a servizio dello Stato, nulla 
restare fuori dello Stato e nulla, soprat
tutto, ergersi contro lo Stato, il Banw 
di Sicilia fu totalmente asservito al re
gime. La saldatura tra l'istituto di cre
dito siciliano e il fascismo fu effettua
ta dalla peggiore presidenza che i·l Ban
co abbia mai avuto, la presidenza Del
l'Oro. Si deve a costui se i soldi fatico-

~ 
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samente risparmiati dagli emigrati, dai 
commercianti, dagli impiegati siciliani 
e depositati al Banco servirono a finan
ziare l'impresa etiopica insieme con 
quelli di altri istituti bancari e previ
denziali italiani. Ma credito agli agri
coltori, niente. Era preferibile risol
vere il loro problema quotidiano di so
pravivYenza mandandoli a combattere 
in Africa e in Spagna per la gloria im
periale ». 

Il malgoverno democristiano. Prefa
scismo, fascismo e finalmente la Sicilia 
del dopoguerra e l'autonomia regiona
le. Milazzo è in quarta, irruente e ap
passionato. Non è in questo momento 
il distinto agricoltore che ama più di 
ogni altra cosa la sua moderna fattoria 
a pochi chilometri da Caltagirone, il 
castellano erudito che si compiace di 
illustrare agli ospiti le curiosità storiche 
del Noce, il maniero medievale che so
vrasta la sua tenuta. Ora è l'altro aspet
to della sua personalità che prevale, 
quello che Rumor e i dirigenti della 
D.C. hanno temuto per lungo tempo. 
fino a fare del milazzismo un incubo 
che continua di tanto in tanto a tor
mentarli. Una banca asservita al fasci 
smo ieri, una banca asservita alla De
mocrazia Cristiana oggi. Niente soldi 
per gli agricoltori ieri e niente oggi. 
Ma sempre, e negli ultimi quindici 
anni soprattutto, un istituto disposto 
a favorire i potenti e gli amici dei po
tenti, a sperperare il pubblico denaro 
in imprese richieste o comunque accet
tate dal regime al potere. 

«Con }'.istituzione della Regione, 
proprio quando doveva acquistare nuo
va vita, il Banco di Sicilia non avvertì 
la necessità di vivificare il credito ai 
siciliani assetati che si traevano a sten
to dalle rovine della guerra. Preferl rin
chiudersi nelle solite beghe interne che 
avevano per oggetto la conquista di 
presidenze, di direzioni generali o di 
posti nel Consiglio d'amministrazione. 
Ma è soltanto dopo la presidenza Ca
puano_ che si avvertl nel Banco tutto il 
peso dell'invadenza democristiana. Pri
ma, in quello che io chiamo l'ottennio 
felice 1947-54, la D.C e i partiti in 
genere non si ponevano programmati
camente problemi di inframmettenza in 
tutti i settori della vita economica 
dell'isola. Poi è cominciato il periodo 
della conquista sistematica e della stru
mentalizzazione di enti, organismi, isti
tuti di diritto pubblico. 

«Tra i primi a cadere è stato il Ban
co di Sicilia, dove si è subito esaspera
ta la rissa delle pretese a scopi eletto
rali, delle assunzioni di amici, parenti 
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e conoscenti, delle promozioni deri
vanti non da merito ma da basse in
fluenze partitiche. Non so quanto sia 
utile, nel caso Bazan, allargare il campo 
di osservazione e di esplorazione. fino 
a passare in rassegna numerosi casi di 
fidi e di extrafidi a persone e ad enti 
che peraltro rientrano nelle normali at
tività bancarie. L'opinione pubblica, 
tra l'atro, viene distratta e stancata fino 
alla più completa insensibilità. Ma al
meno su tre punti è indispensabile che 
l'indagine vada più a fondo possibile, 
senza tentennamenti e perplessità. Il 
primo riguarda il gravissimo fatto del
l'apertura di credito a chi mai può pre
tendere di averla in banca: un partito 
politico. Come non è supponibile che 
sia finanziata da un istituto di credito 
un'attività niente affatto producente 
come quella del funzionamento di un 
sistema di giuoco d'azzardo, cosl non 
è lontanamente possibile che l'attività 
dei partiti possa rientrare nelle opera
zioni di banca. U secondo punto riguar
da le erogazioni concesse a ricattatori 

e creatori di spauracchi. II terzo, in
fine, la prolungata assenza dall'uffici? 
dei funzionari che facevano più rapi· 
damente carriera distaccati in atch•ità 
politiche e partitiche che con il Banco 
non avevano nulla a che vedere », 

Va bene. E durante il governo Mi: 
lazzo? « Nel periodo del mio governo 
ho avuto due sole occasioni di intrat
tenermi con i dirigenti del Banco, in 
merito a due soluzioni legislative e~ 
fanno testo: la legge per la rateizzaz10· 
ne dei crediti agrari e la legge regolant~ 
le anticipazioni per lo zolfo. La pri: 
ma, interamente applicata, ristorò gh 
agricoltori e ammise per la prima voi· 
ta in Italia il principio dell'is~itu~o 
pubblico per rateizzazioni debitorie 
(mentre un'altra legge sui crediti agra· 
ri, approvata nel febbraio del 1962 du
rante la presidenza dell'on. D'Angelo. 
resta tuttora lettera morta e fa giacere 
inutilizzati ben 40 miliardi della Re
gione). La seconda regolamentò una 
materia molto delicata, qual era que.lla 
legata alla vita delle miniere, e mise 



il Banco di Sicilia nelle condizioni di 
r~~uperare i parecchi miliardi di an
ticipazioni concesse soltanto sulla ba
se di una letterina del Presidente della 
Regione che aveva favorito l'operazio
ne. La legge zolfifera, se fosse stata 
accompagnata dai controlli necessari, 

MAroRANA DELLA N1ccHIARA 

avrebbe prodotto notevoli benefici ad 
un settore dell'attività mineraria oggi 
in netta ripresa ». 

Il Banco e la crisi del milazzismo. 
Poi la denuncia, precisa, inequivoca: 
« 11 Banco di Sicilia si interessò parec
chio a me nel febbraio del 1960, quan· 
do i dirigenti della Democrazia Cristia
na .e di altri partiti $i impegnarono a 
sc~1acciare con ogni mezzo il mio ten
lattvo ». Che ha voluto dire Silvio Mi
azzo? Per comprendere in pieno la 
I>ortata di questa affermazione, è ne· 
c7~ario ritornare per un attimo ai gior· 
n~ infuocati del '60, quando la Sicilia 
d1v~nne teatro di una complessa ope· 
r'.121one, diretta a stroncare il miJaz. 
z1smo. 

Il complotto venne ordito dalla De
hlocrazia Cristiana, dal partito monar
c co e dal partito liberale, dal Movi· 
mento Sociale e dai dirigenti di due 
grossi centri di potere economico: il 
Banco di Sicilia e la SGES (Società Ge
n~rale Elettrica della Sici:ia). Tutti 
avevano un motivo per desiderare il 
crollo del governo Milazzo e la sua so
stituzione con un governo di centro: 
destra. Ma erano soprattutto i d.c. a 
?<fiare l'uomo politico di Caltagirone, 
il discepolo prediletto di Sturzo che 
teva osato ribellarsi al partito catto
ico e che, nelle elezioni regionali del 
7 giugno 1959, era riuscito a conqui
stare ben 300.000 voti con le liste cri-
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stiano-sociali. Il partito che aveva la 
maggioranza in tutta Italia, divenuto di 
minoranza in Sicilia, non poteva tolle
rare di essere ulteriormente tenuto lon
tano dal governo. Soprattutto nell'im
minenza delle elezioni amministrative 
che sarebbe stato un disastro affron· 
tare restando all'opposizione, senza 
quei mezzi di pressione che soltanto la 
gestione del potere può d~re. Il Ba~co 
di Sicilia era già il braccio economico 
della D.C. siciliana. Ma all'interesse di 
veder ritornare il vecchio padrone al 
posto di comando, si aggiungeva per 
il Banco un secondo e non meno im
portante motivo: Bazan aveva bi~ogn~ 
di essere riconfermato nella carica d1 
Presidente, che scadeva di Il a poco, 
e aveva la certezza di non essere il 
candidato preferito dei milazziani. 
L'ultima pennellata al quadro era data 
dalla presenza nell'operazione della 
SGES, legata all'Assolombarda e alla 
Bastagi, irritata per non avere ottenuto 
dalla Giunta regionale il permesso di 
costruzione di una centrale idro-termi· 

Agenda internazionale 

bile equilibrio parlamentare dell' As-
~ semblea Regionale a favore della destra 
e a votare la sfiducia a Milazzo. Quali 
argomenti i potenti gruppi interessati 
abbiano adoperato per convincere 
Maiorana e con lui gli altl'i tre tran· 
sfughi a un nuovo salto della quaglia 
non si è mai saputo con esattezza. So
no sempre corse voci di scoperti ban
cari (guarda caso, al Banco di Sicilia) 
improvvisamente riportati al pareggio 
da provvidenziali quanto misteriosi 
versamenti, di milioni in libertà che 
circolavano allegramente nelle mani 
dei più corrotti parlamentari regionali, 
di ricatti e di imposizioni. Queste voci 
sembrano ricevere oggi un'autorevole 
conferma dalla voce di Silvio Mifazzo 
e possono diventare oggetto d'indagine 
per il Magistrato che sta oocupandosi 
delle vicende giudi2liarie del Banco di 
Sicilia. 

Il 3 febbraio del 1960, l'on. Pater
nò di Roccaromana aprl la crisi 4ci,eo
verno Milazzo con una lettera al Pre· 

Funerale sulle Madonie 

ca e ansiosa di vendicare le offese fatte 
qualche tempo prima da La Cavera 
- insediato da Milazzo nella carica di 
Direttore Generale della SOFIS - ai 
confindustriali De Micholi, Pesenti e 
De Biasi. 

La congiura faceva perno sul baro· 
ne Benedetto Maiorana della Nicchia
ra, ex monarchico e vice presidente 
indipendente della Giunta Milazzo. 
Era lui l'uomo di punta che avrebbe 
dovuto guidare il nuovo governo, dopo 
avere convinto altri tre deputati (l'ex 
monarchico Antonio Paternò di Rocca
romana e gli ex democristiani Antoni
no Barone e Spanò) a spostare l'insta-

sidente della Regione nella quale di
chiarava di rientrare a far parte del 
gruppo monarchico. L'opinione pubbli
ca italiana non si accorse che in Sici
lia la Democrazia Cristiana aveva in
ferto un colpo mortale all'autonomia 
regionale e agli istituti democratici. Nè 
si accorse che il Consiglio d'Ammini
strazione del Banco di Sicilia aveva 
aperto, grato, le sue porte a quell'ami
co fidato di Mattarella, Anca Martinez, 
che molte voci indicavano come l'ac
curato regista dello scandalo Corrao· 
Santalco, il colpo di grazia per il mi
lazzismo. 

GIUSEPPE LOIDA • 
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TOGLIATTI 

COMUNISTI 
I conti 

con Gramsci 

Scrivendo su Gramsci, poco prima 
di morire, Togliatti ne parlava co

me di una figura « da collocarsi essa 
stessa in una luce più viva, che tra
scende la vicenda storica del Partito ». 

Non vi era in queste parole natural
mente, la rinuncia al «fondatore del 
PCI », ma forse una iniziale consape
volezza che il progresso di imbalsama
zione del pensiero di Gramsci, condot
to per anni, non reggeva più all'urto 
dei tempi nuovi, ai problemi di fondo 
che si ponevano al movimento operaio 
italiano. 

Il nostro Paese è entrato in una fase 
in cui le profonde modificazioni sociali 
ed economiche realizzatesi in questi ul
timi anni, investono direttamente l'or
ganizzazione politica, cogliendo impre
parata una classe dirigente che si era 
illusa di poter, ancora una volta, as
sorbire ogni mutamento nella tranquil
la continuità della gestione del potere. 

In realtà i caratteri assunti dallo 
sviluppo della .nostra 6ocietà, vanno 
trasformando la macchina istituzionale 
e politica da cui essa è diretta, deter
minando squilibri cd insufficienze (la 
cui affrettata correzione accentua il pro
gresso in atto), mutando rappresentati
vità e caratteristiche dci tradizionali 
protagonisti, introducendo componenti 
decisionali che si sottraggono al con
trollo della « domocrazia politica » e 
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gettano un'ombra di crisi su tutto il 
sistema di Governo. 

Non è questa la sede per una analisi 
approfondita di questi problemi (va solo 
ricordato un lucidissimo scritto di A.C. 
}emolo su un precedente Astrolabio). 

Ma è necessario fare ad essi riferi
mento per poter adeguatamente defini
re la portata in carattere dei « Conti 
con Gramsci» che riteniamo necessari 
per tutta la sinistra italiana e in par
ticolare per l'area socialista. 

Un Gramsci non ufficiale. Le ragioni 
del socialismo sono oggi prevalente
mente ragioni politiche: vale a dire che 
il suo compito storico nell'occidente, 
non è più quello di guidare il riscatto 
delle classi lavoratrici o di assicurarne 
gli alti livelli di vita, ma di esprimere 
un movimento politico capace di una 
strategia che interpreti le modificazioni 
in atto in un globale disegno, e di una 
classe dirigente in grado di cavalcare 
la tigre dello sviluppo economico, di 
contestare, dirigere e trasformare in 
senso democratico, i complessi proces
si di modificazione in atto nella società 
capitalistica moderna. Nella cultura po
litica del socialismo italiano, la più con
sapevole espressione di una problema
tica di questo genere, e quindi il neces
sario punto di riferimento, è Gramsci. 
Ma liberato (ed è possibile) dalla po
lemica sulla continuità e coerenza con 
il leninismo e con il PCI ; svincolato 
dalle bardature scolastiche; senza quel
la « ufficialità » comunista, della quale 
non ha bisogno (si veda l'Archivio Ta
sca pubblicato negli Annali Feltrinelli 
da G. Berti). 

Alcuni accenni ad un simile processo, 
vi sono, ed è dato coglierli sia pur ti· 

La vita politica 

midamente, nel numero 15 di Rina
scita in cui appaiono, nell'inserto spe
ciale dedicato al 30° anniversario della 
morte di Gramsci, accanto ad articoli 
di impostazione e sviluppo tradizion~· 
le, due scritti di maggior interesse poli
tico e culturale: uno di Occhetto, ed 
uno di Manuel Ballestero. 

Se l'articolo di Ballestero, tutto in· 
centrato sullo « storicismo » Gramscia
no, sulla sua storidzzazione del mar· 
xismo, necessita di un discorso « parti· 
colare», Occhetto parlando di Gramsci 
« teorico della rivoluzione in occiden· 
te », affronta la questione di fondo. I~ 
rapporto cioè fra la dottrina politica ~1 
Gramsci ed i problemi attuali della SI· 

nistra italiana. 
La tesi di Occhetto è che Gramsci, 

collocato nel generale dibattito del ma~· 
xismo internazionale, si muova sulla li
nea di Lenin, adoperandosi a «fornire 
il materiale analitico, al problema te<>: 
rico che Lenin non ebbe il tempo di 
approfondire: la costruzione di un bloc· 
co storico capace di concquistarsi l'eg~· 
monia; capace cioè di fornire una r1· 
sposta positiva a tutti i problemi ~he 
si Pongono in una società capitalisuca 
sviluppata». 

Ma dopo questa premessa rigoros.~· 
mente ufficiale, il discorso si fa p1u 
libero ed interessante e, sia pur solo 
per fuggevoli accenni, compaiono alcu· 
ni elementi indispensabili ad un rinn<>: 
vato discorso socialista: la necessità d1 
una strategia «occidentale»; il plurali· 
smo sociale e il suo rapporto con i Par· 
titi, una interpretazione democratica 
della egemonia; il problema del rapp0r· 
to Stato-società politica-società civile, 
come qualificante la strategia della 
« rivoluzione in occidente», la sua 
« diversità ». 

Un termine di riferimento neces· 
sario. Malgrado la ricerca a tutti costi 
della continuità e Ia formulazione di
luita e riguardosa dei problemi, Oc
chetto è costretto, consapevolmente o 
meno, a « fare i conti i. con Gramsci. 
A ricercare, cioè, nella elaborazione 
Gramsciana argomenti e categorie che 
consentano una comprensione critica 
del presente, ma con una prospettiva 
diversa, con una modificata realtà alla 
quale rifarsi. Si discute con Gramsci 
da sponde diverse, divisi da un salto 
qualitativo compiuto dalla società con
temporanea, la cui intensità e concen
trazione ne] tempo è forse unica nella 
storia dell'umanità, e che comunque 
non siamo in grado di valutare com
piutamente. 

Per quanto possa turbare le coscien· 
ze, occorre essere consapevoli che 



9ramsci non è più un capo politico: 
il suo pensiero e la sua azione non 
sono più direttamente esemplari al 
« ?ostro » pensiero cd alla « nostra » 
azione, in qualsiasi Partito della sini
s~ra italiana si militi. Egli trascende la 
vicenda storica del Partito per divenire 
Parte del patrimonio culturale e mo
rale di tutto il Paese, fondamentale 
e.lemento di misura della cultura poli
tica socialista, cosl povera di autentici 
valori. 

Più che la continuità occorre allora 
ricercare la validità sto~ica delle cate
g?rie politiche elaborate dal suo pen
siero. Più che la loro operabilità nel 
presente, occorre definire la loro ri
spondenza nel passato al movimento 
della storia. Gramsci è infatti, per una 
cultura socialista che si riproponga la 
definizione <li una strategia di trasfor
mazione del Paese il termine di rife
rimento necessario' l'uomo di cultura 
socialista che ha ;entato più di ogni 
altro la traduzione in un modello po
litico completo, deÌla società in cui vi
veva. Non è un gigante del pensiero, 
un «grande intellettuale », ma piutto
sto un raro esempio di uomo integral
~ente politico, nel quale ricuperiamo, 
in un momento di crisi come quello 
Presente, la dignità cd il valore morale 
e culturale dell'impegno politico mili
tante. 

Definire una strategia socialista. 
Grat,nsci non può essere accettato o 
respinto «complessivamente>, ma oc
~o~re sia giudicato da una cultura po
litica militante trasformato in sostan
zioso nutrimen~o ideale per nuove ge
nerazioni di socialisti, criticamente con
sapevoli del salto di qualità avvenuto. 

Anch'io ritengo, con Occhetto, che 
lleberlla sostanza del concetto di egemonia, 

ata da riferimenti del tutto estinti 
ed articolato ed arricchito dei signifi
cati che l'esperienza storica ci ha con
segnato, vi siano potenzialmente i con
tenuti di una nuova e complessa visio
ne .dei rapporti sociali e politici nella 
SOctetà occidentale. 

OccHETTO 
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Può essere un tema fondamentale di La Scuola milanese 
Pubblicazioni della Facoltà 
di Lettere e Filosofia 

verifica e confronto per quell'area so
cialista di cui ho già parlato. Questo, 
come altri temi che ci consentano di 
procedere sulla strada della costruzione 
di una strategia socialista per l'occi- dell'Università di Milano 

dente. La Nuova Italia 
La domanda d'obbligo è se la sini-

stra italiana è capace oggi di un atteg- E • R b Id• 
giamento siffatto. Se, cioè, i comunisti nrlCO am a I 
potranno (ed a qual pr~zzo ). rinunci~re 
alla tranquillante semplificazione 1:-enm
Gramsci-Togliatti, per affrontare 1 pro
blemi emergenti dalla società moderna 
con quella apertura e capacità d! revi
sione che sole ,possono consentire ad 
un di~logo che, nella migliore delle ipo
tesi si svolge oggi sulle piccole cose, 
di ~ssumere la dimensione di ricerca 
per una strategia di Governo comune 
a tutta la sinistra. 

Se il PSU riuscirà a definire la sua 
collocazione politica in termini tali da 
consentirgli di esprimere quella pro
posta di di~ezione del Pa~7 alternativ~ 
al moderatismo democr1sttano, che e 
nella logica della sua costituzione. 

Le origini della 
sinistra hegeliana 

La critica 
antispeculativa 
di L. A. Feuerbach 
La ricostruzione del 
cammino che porta da 
Hegel a Marx. 
L'atmosfera culturale e teorica 
in cui s'è maturato 

La realizzazione o meno di questa 
proposta alternativa, determinerà in
fatti gli equilibri e gli schieramenti po

il rovesciamento material ist ico 
e rivo luzionario dell'hegelismo. 

litici dei prossimi anni, e lo stesso at- Presentazione di Mario 
teggiamento del PCI ne verrà profon- Dal Pra. L. 3500 e l. 2000 
damente condizionato in senso apertu-
rista o di contrapposizione frontale e 

difensiva. v·t C f' 1· 
Ed ancora ci si chiede se la sinistra I O aro 1g 10 

cattolica saprà intervenire attivamente 
in questo processo di formazione di una Nerval 
ampia area socialista, superando la fase 
ddle testimonianze e dei contributi cul
turali, superando la pregiudiziale ideo
logica, per -portare il peso della sua 
rappresentatività sociale in un campo 
politico indubbiamente più omogeneo 
e ricettivo ai problemi che essa dibatte 
cd agli interessi che organizza. 

Sono domande alle quali non convie

e il mito 
della "pureté" 
Il mito essenziale e 
ri assuntivo del sottile 

ne rispondere sulla carta, ma cercando 
una risposta nel vivo dell'azione poli- -
tica. Ma, mentre cerchiamo quotidiana-

e squisito maestro di fantasie 
gotiche. L. 1700 

mente incontri e convergenze su pro- Margherita Leardi 
blemi concreti, non possiamo dimenti
c~re la definizione complessiva di una 
strategia socialista, la elaborazione di 
una dottrina politica che, soprattutto 
per le nuove generazioni, giustifica lo 
impegno ideale, suscita energie morali 
e civili, è motivo di partecipazione al
l'azione. 

La poesia 
di Henry Vaughan 
Il primo studio rilevante 
sul « metafisico » prediletto 
da Eliot. Una poesia tra 

Cominciando a fare i conti con 
Gramsci, senza riserve e con cora~ 
giosa e positiva volontà, la sinistra ita
liana può compiere un passo impor
tante verso la sua maturità politica. 

le maggiori del Seicento inglese 
per intreccio di senso e 
razionalità. 

Presentazione 
CLAUDIO SIGNOfULE • di Agostino Lombardo. L. 2300 
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Al PROVO 
Dal fucìliere di Bava Beccaris al
l'anonimo poliziotto del centrosini
stra. Dagli zoccoli ottocenteschi dei 
cavalli lanciati contro le folle anar
chiche e socialiste, alle moderne 
tecniche di repressione poliziesca. 
Questo è il cammino che la polizia 
italiana ha percorso dai moti anti
tambroniani del '60 alle manifesta
zioni dei giovani pacifisti per il Viet
nam, alle proteste operaie d'oggi 

R oma luglio 1960, pochi giorni 
dopo Genova e Reggio Emilia. So

no circa le sette di sera. Un corteo di 
parlamentari e di cittadini si snoda 
lentamente, silenziosamente, ai piedi 
dell'Aventino dirigendosi verso la Pi
ramide Cestia. In testa corone com
memorative da deporre sotto la lapide 
dei granatieri e dei cittadini caduti nel 
settembre '43 nel disperato tentativo 
di opporsi all'assalto tedesco. E' una 
protesta « non autorizzata » contro il 
revival fascista dell'Italia tambroniana. 
Intorno, dispersa tra il verde del giar
dino che s'•incunea tra via Marmorata e 
viale Aventino, una folla tesa, in mag
gioranza giovani, guarda alternativa-

mente il corteo e le macchie grigio
verdi dei celerini che circondano qua
si completamente la zona. 

D'Inzeo scatta senza preavviso con 
i suoi carabinieri a cavallo. Piomba sul 
corteo rompendolo. « Piattonate » e 
zoccoli di bestie al galoppo. I primi 
feriti. Il deputato socialista Onofri cade 
a terra con la testa coperta di sangue. 
Comincia il caos violento dei caroselli 
di jeeps, le urla laceranti delle sire.ne 
ci immergono in un'atmosfera da m
cubo. Insieme timore e rabbia. Siamo 
costretti a spostarci verso via Marmo
rata. Volano i primi « sanpietrini ». 
Polvere; fumo di bombe lacrimogene, 
motori di camionette, « imballati », che 
urlano· sirene; tonfo di sassi contro . . 
i cofani delle ;eeps. Da una parte s1 
grida «viva la Resistenza ... fascisti ». 

Se ELBA 

Dall'altra ordine di graduati e il silen· 
zio dei picchiatori di profess_io_ne ~n 
mossi, nei loro atti aggress1v1, d e 
spinte delle passioni. 

Da Via Marmorata alle strade che 
s'inoltrano verso Testaccio. Compaiellono 
i primi « borghesi » col mangan °· 
Ci sorprendono alle spalle sbucando 
da vie laterali in posizione arretrata 

, . d. 0-
rispetto alla « linea calda » dei 1m

1 
. 

stranti. Sono quelli che suonano l'u ~I· 
mo colpo di gong di questo scopp~o 
antifascista della Roma '60. Parecchi.e 
centinaia di fermati, molti contusi, _di· 
ciannove arrestati e rinchiusi a Reg111a 
Coeli. 

Passano alcuni giorni con una Ro~a 
che sembra in stato d'assedio. Le vH~ 
principali sono percorse da pattu~lie d'. 
poliziotti in assetto di guerra. Pot Tam 
broni cade. Sorge il gabinetto ~~
fani con l'astensione liberale e sOCJal)" 
sta, quello delle « convergenze para· 
lele », che contiene in nuce il germ~ 
del futuro centrosinistra. « I giovani 
e i democratici hanno difeso come slla· 
pevano e come potevano i valori de a 
Resistenza » dice il nuovo Presidente 
del Consigli~ nel discorso d'investitu· 
ra. Queste parole sembrano indicart 
una svolta. Sulle piazze ritorna la ~~ · 
ma. La spinta eversiva della polizia 
tambroniana rientra in se stessa, rac· 
cogliendosi in probabile attesa di ri· 
torni autoritari. 

cc Da oggi ognuno è più libero ». 
6 dicembre '63. Nasce il centrosinistra. 
L'Avanti! esce con un titolo su nove 



ROMA: la polizia aziona gli idranti durante la manifestazione per il Vietnam 

colonne: «Da oggi ognuno è più li
bero». Sembra l'essenza dell'impegno 
programmatico dei socialisti tornati di 
nuo~o, dopo la lunga assenza di 16 
ij0ru, alla direzione dcl paese. Anche 
d" sommario all'articolo ha il carattere 

1 un preciso impegno politico: « Il 
Governo ha giurato fedeltà alla Costi
~zione - Al di là delle forme il senso 

1 una profo11da svolta politica ». 
«Da oggi ognuno è più libero»: 

r 

I 
l' TAVIANI 
. affermazione suscita reazioni ironiche 
1h molti commentatori. Eppure sembra 
~· e sia veramente finito il '60 del-
« eversione » governativa, quel frutto 

maturo e pericoloso di più di un de
cennio di regime ormai stanco, che so
~rallvviveva alla fine della stessa realtìì 
e 1'.~ guerra fredda che l'aveva creato. 

1 'lessuno è probabilmente convinto 
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che dal volto del Paese verranno de
finitivamente rimosse le croste di vet:.· 
chio che la Resistenza non era riuscita 
ad eliminare del tutto. Ma qualche 
speranza si affaccia, sia pure con di
screta timidezza. I socialisti al governo 
- si pensa - dovrebbero riuscire, se 
non a rovesciare in senso socialista la 
realtà italiana, per lo meno a imprime
re una svolta democratica alle arcaiche 
strutture della nostra vita civile. Cam
bierà forse il rapporto cittadino-stato. 
La vecchia antitesi potrebbe trasfor
marsi in parziale simbiosi: Il 6 dicem
bre del '63 nasce con ,questa speranza. 

Quattro anni dopo. Roma 12 aprile 
'67. Dopo tre governi Moro-Nenni e 
quattro anni di centrosinistra. Via Ve
neto alle otto di sera. Circa trecento 
giovani si dirigono verso l'ambasciata 
americana inalberando cartelli p:tcifisti 
e scandendo la loro protesta contro il 
massacro vietnamita. Provengono da 
Piazza SS. Apostoli dove s'è tenuta una 
manifestazione per il Vietnam « auto
rizzata » dalle autorità di polizia. An
cora violenza. A differenza del luglio 
di Porta S. Paolo, qui sono gli idranti 
a cercar di spezzare bruscamente la 
volontà di protesta dei dimostranti. 

I primi, potenti getti d'acqua, si 
riversano sul corteo. Un attimo d'inde
cisione della piccola folla. Si prevede il 
normale interrompersi degli slogans 
gridati e il disperdersi della massa dei 
dimostranti in decine di piccoli rivoli 
che fuggono in direzioni diverse per 
sottrarsi ai getti di freddo liquido. Ma 

il previsto non si verifica. E' « Pin
chi», un giovane anarchico barbuto e 
capelluto, che frena, con l'istintiva in· 
tuizione di un nuovo metodo di op
posiziòne non violenta alla violenza 
degli uomini ddla PS, la fuga dei di
mostranti. Al primo attacco degli 
idranti, dopo un attimo di indecisione, 
il giovane anarchico rialza la testa, si 
toglie la camicia e a petto nudo prose
gue contro lo sferzante getto d'acqua. 
Uno, un altro, un altro ancora, poi tut
ta la piccola folla dei 300 giovani lo 
imita. « Viet si, Yankee no », « Pace, 
Pace», « Johnson assassino», le grida 
si mescolano allo scroscio dell'acqua 
sull'asfalto. Viene improvvisato un sii 
in sotto il tiro degli idranti. La folla dei 
curiosi che osserva di lontano è co
stretta al sorriso nel vedere l'impoten
za della polizia di fronte a questa re
sistenza passiva ma efficace. Le cisterne 
degli idranti si vuotano presto. Ancora 
alcuni ultimi e deboli scrosci d'acqua 
poi un attimo di silenzio. I giovani so
no ancora tutti al loro posto. A questo 
punto si scatena la reazione dei poli
ziotti che si stendono a cordone di 
fronte all'ambasciata USA. E ritorna la 
violenza ingiustificata. Una decina di 
feriti tra cui alcuni tutt'altro che leg
geri. I violenti scontri dimostranti· 
polizia, che hanno riempito per due in
tere ore via Veneto di rabbia assurda, 
si chiudono con sei arresti. 

Che cosa è cambiato. Dal luglio '60 
all'aprile '67 che cosa è cambiato nel 

-+ 
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rapporto cittadino-polizia? Ognuno è 
veramente più libero oggi? Fra le due 
date non esiste un vuoto di violenza. 
I sette anni che li riempiono sono anzi 
costellati di momenti significativi nei 
quali la reazione poliziesca a normali 
e costituzionali diritti dei cittadini 
(diritto di sciopero, di manifestazione 
non eversiva dd dissenso ecc.) si è 
mantenuta saldamente agganciata alle 
sue radici tambroniane. 9 ottobre '63: 
violenta repressione di una manifesta
zione degli edili romani radunatisi a 
Piazza SS Apostoli per esigere dai da
tori di lavoro l'indennità congiuntu
rale. Dicembre '64: Ciombè è in I ta
lia. Una marcia di protesta contro 
l'uomo dell'Union Miniére, assassino 
di Lumumba, viene stroncata con estre
ma durezza. Gennaio '65: ancora vio
lenze per impedire la protesta anti
franchista dei giovani romani. 1966: 
lotta dei metallurgici per il rinnovo 
del contratto di lavoro. A Milano, Bre
scia, Torino gli scioperanti vengono re
golarmente e violentemente dispersi 
dai manganelli e dalle jeeps dei reparti 
Celere. Novembre '66: Genova e Trie
ste in lotta per fa vertenza dci cantieri 
navali provano ancora la pesantezza 
del pugno duro dei reparti di repres
sione. 1 aprile '67: Humphrey è in 
Italia. Mille persone percorrono le vie 
del centro di Roma manifestando ordi
natamente il proprio no al volto ag
gressivo degli USA nel Sud-Est asiati
co. Il corteo viene disperso con rabbia 
ottusa e ingiustificata. 

Ma qualcosa è in reahà cambiato. 
Mutata è infatti la dimensione gover
nativa del problema. Taviani non vuole 
sentirsi addosso l'ombra di morti ope
rai. E la polizia non spara più, incat
tivita dalla paura, contro le grandi o 
piccole folle che reclamano il diritto al 
dissenso. Ora usa la tecnica del pe
staggio simulato. E' questo il dato in
teressante del problema come si pre
senta oggi, dopo gli ultimi episodi di 
violenza. Ma su questo punto lasciamo 
la parola ai protagonisti. C.A., 18 anni, 
iscritto alla Federazione Giovanile Co
munista Italiana. « Picchiano con vio
lenza, a calci e a pugni, in due, cir
condati da altri agenti per coprire cosl 
il pestaggio. Quando sei capitato n in 
(continua a pag. 34) 

e 
1-
cn 
lii -:e 
u 
2 -

&ENOVA 



GENOVA: operar.ioni di scarico 

cantia 
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Malgrado la crisi del sindacato, la classe operaia genovese 
tiene bene. « E' una rendita per noi - si sente dire alla CGIL 
- lo pan da cantìa; è il miracolo di Genova ... finchè dura •. 
Ma miracoli non ce ne sono. C'è lo stillicidio della disoccu
pazione che alimenta la protesta operaia; e c'è una tradizione 
tenace di lotta. La crisi è sul piano politico: nella emargina
zione del movimento operaio dai centri decisionali dello 
sviluppo economico e politico. E' una crisi di fondo che getta 
un'ombra sugli indizi positivi che pure vanno maturando nel 
movimento politico. li rischio è di lavorare sulla sabbia. 

11 '60 segna a Genova il punto più 
alto raggiunto dalla lotta operaia. 

Di ll inizia la parabola discendente. La 
CGIL stretta in una crisi paralizzante 
si esaurisce in una politica alla gior
nata: l'organizzazione appare cristalli
zata nelle correnti, incapace di ricosti
tuire un metodo democratico, un rap
porto funzionale con la classe operaia; 
i quadri vecchi e scoraggiati, la Ca
mera del lavoro priva di un ufficio 
studi, una persistente confusione tra 
quadro sindacale e quadro di partito. 
Un sindacato senza personalità, dico
no i politici dd PCI. 

Ma è una crisi coperta, che non 
incide ancora in maniera sensibile sul
l'ampiezza delle agitazioni. La classe 
operaia genovese tiene bene, malgra
do le insufficienze del sindacato. « E' 
una rendita per noi - si sente dire 
alla CGIL -, lo pan da cantia; è. il 
miracolo di Genova... finchè dura ». 
Ma miracoli non ce ne sono. C'è lo 
stillicidio dei posti di lavoro che ali
menta la protesta operaia. E c'è una 
tradizione tenace di lotta. A Genova 
il sindacato raccoglie tuttora i frutti 
di una lunga serie di agitazioni con
dotte su una piattaforma politica che 
istituiva, sia pure in modo indicativo 
e non articolato, un chiaro raccordo 
tra le rivendicazioni locali e i proble
mi nazionali dello sviluppo economico 
e democratico. La presenza massiccia 
dell'IRI, l'esigenza di una riqualifica
zione delle strutture portuali nel qua
dro dell'economia settentrionale, ren
devano necessaria la politicizzazione 
della lotta. Ma è proprio sul terreno 
politico che l'organizzazione operaia 
genovese, priva di un valido punto di 
appoggio nei partiti della sinistra e nel 
sindacato nazionale, si è logorata. 

La crisi è esplosa quando Ja pro
grammazione capitalistica ha investito 
le rigide strutture liguri, emarginando 
sempre più le forze politiche locali dai 
centri decisionali. La classe operaia si 
è ritrovata con un apparato organizza
tivo e dei quadri logorati, incapaci di 

adeguarsi tempestivamente alla realtà 
nuova, proprio mentre la borghesia li
gure maturava una svolta storica. In
vestita dalla crisi economica, questa 
borghesia che si era chiusa fin'allora 
nella difesa di una malconcia autono
mia che nella realtà era subordinazio
ne alle scelte dell'asse Milano-Torino, 
viene trascinata nel processo di ristrut
turazione capitalistica in atto nel trian-

golo. Il diaframma che la separava dal 
capitalismo avanzato del Nord cade, 
ed essa prende l'iniziativa della razio
nalizzazione del sistema portuale ligu
re, della trasformazione della regione 
in area di servizi dell'economia setten
trionale. 

Ristrutturazione in Liguria. La Li
guria è solo uno dei momenti del PJO· 
cesso di adeguamento della grande 
industria ai livelli competitivi interna
zionali che passa attraverso i canali in 
cui si è attuata tradizionalmente l'ac
cumulazione capitalistica in Italia. 
Concentrazione crescente degli investi· 
menti e delle attività attorno ai poli 
di Torino e Milano, ridimensionamen
to ddlle iniziative periferiche, continua
zione degli interventi straordinari nel 
Sud, investimenti massicci nelle infra-
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EDITORI RIUNITI 

PICASSO 
Il pittore e la modella 
Notre Dame de Vie 

Testo di H. Parmelin, tradu
zione di Ottavio Cecchi. 2 volu
mi rilegati in tela con sovraco
perta patinata, 300 tavole a CO· 

lori e illustrazioni in bianco e 
nero. Ogni volume L. 20.000. 

La più completa mostra 
personale del dopoguerra 
del maestro pittore, inciso
re, ceramista, scultore, pre· 
sentata in una eccezionale 
rassegna al pubblico ita. 
liano. 

Liana Castelfranchi 
Vegas 

IL GOTICO 
INTERNAZIONALE 
IN ITALIA 
pp. 175, L. 10.000 

Editori Riuniti 
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strutture: la grande industria, in que
sta fase di ristrutturazione, fa leva sui 
fattori storici dello sviluppo economi
co italiano accentuando gli squilibri 
strutturali, estendendo le aree depres
se, congelando l'agricoltura nei suoi 
precari equilibri attuali, dando una 
sanzione definitiva alla frattura Nord
Sud. E' un processo di razionaliZ7.azio· 
ne la cui condizione essenziale è un 
adeguato e coerente sostegno da parte 
dello Stato, la localizzazione dell'in
tervento pubblico in alcuni settori di 
base in cui potrebbero prodursi delle 
strozzature nel sistema. Anche per 
l'industria pubblica perciò le ragioni 
sociali passano in secondo piano, il 
metro primario diventa l'efficienza, il 
profitto. 

D'altra parte, un ruolo attivo dello 
stato nell'economia è oggettivamente 
sempre più evanescente. La logica che 
presiede alla razionalizzazione capita
listica travalica nettamente l'ambito 
nazionale, si forma in una dimensione 
internazionale che svuota notevolmen
te il potere di controllo della società 
nazionale e degli organismi politici rap· 
presentativi. L'Italia settentrionale è 
ormai un'area del MEC, con un'appen
dice secondaria di sottosviluppo, il 
Mezzogiorno, di cui viene istituziona
lizzato definitivamente il ruolo subal
terno. 

E' la stessa logica che condiziona la 
trasformazione delle strutture econo
miche della Liguria. La regione paga 
un prezzo assai alto al suo inserimen
to, sia pure su un piano subalterno, 
nella « Grande Lotaringia », la fascia 
industrializzata al centro dell'Europa. 
Il caotico panorama delle industrie li
guri, con estesi fenomeni di localizza
zioni cervellotiche, di strutture invec
chiate, di arretratezza tecnologica, di 
bassa redditività, di infrastrutture ina
deguate, è al centro di quel processo 
di smobilitazione industriale che inve
ste ormai da tempo l'arco alpino in set
tori di rilevante importanza, quali l'in· 
dustria tessile, la meccanica, in parte la 
siderurgica. I finanziamenti pubblici 
sono assorbiti in misura crescente dalle 
infrastrutture. Si ac.celera la fuga delle 
aziende private, tese a realizzare in 
modo indolore - attraverso degli in
centivi che l'irrazionale intervento 
pubblico concede in altre regioni, con· 
ducendo inoltre grosse speculazioni 
sulle aree abbandonate - quel rinno
vamento tecnologico finora trascurato. 
Si dà per scontata l'impossibilità di 

nuovi insediamenti industriali nella 
regione o addirittura il mantenimento 
degli attuali, ma non esiste alcun cal
colo concreto e articolato, non c'è nem
meno un catasto delle aree. 

Gonfiato il settore terziario. In que
:.te condizioni si attua un passaggio 
massiccio di mano d'opera dall'indu
stria al terziario, con un gonfiamento 
artificioso dell'occupazione soprattutto 
nel commercio, sviluppatosi in maniera 
caotica e irrazionale. L'ILRES valuta
va a 96 mila il fabbisogno di nuovi 
posti di lavoro per i prossimi dieci 
anni, e non è certo nelle attività ter
ziarie - che se razionalizzate provo· 
cherebbero un'ulteriore caduta occupa
zionale - che il fabbisogno può esse· 
re coperto. Già oggi la terziarizzazione 
in atto nel genovese è fattore di sottoo-



cupazione e di disoccupazione latente. 
In assenza di una politica pubblica dei 
trasponi, è la società Rivalta Scrivia 
c~e si impone come principale fattore 
dt ,.r~t~ura dell'equilibrio attuale. E' 
u? m11.iativa complessa, di cui è in via 
d1 attuazione il primo momento, che 
prevede la creazione di un centro di 

decongestionamento delle operazioni 
rrtuali e di prima manipolazione del
e. merci. Resta in prospettiva la co
s~ituzione di un centro ortofrutticolo 
dt raccolta e lavorazione dei prodotti, 
che dovrebbe diventare un punto di 
Et!azione dell'agricoltura meridionale. 

1mprecisara resta ancora la terza fase 
~~l progetto di Rivalta, la costituzione 

1
1 un ~entro di raccolta di carni e di 
avoraz1one dei sottoprodotti della ma

f.<:llazione. L'iniziativa di Costa, della 
.1at, della Montedison, della Shell, non 

risolve naturalmente il problema del 
porto di Genova, le cui strutture re
s~a?o inadeguate, ed è dubbio che fi
lllra per assorbire mano d'opera dal
l'area genovese attorno al polo ales
sandrino che si verrebbe cosl a creare, 
e non richiamerà invece i pendolari da 
altre zone del Piemonte. E' invece un 
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chiaro esempio di come il capitale pri· 
vato, con il sostegno dello Stato, si 
avvii a controllare l'intero processo di 
ristrutturazione dell'economia italiana: 
oltre a condizionare infatti la struttura 
portuale e lo sviluppo industriale della 
regione, Rivalta pone con la costitu
zione del centro ortofrutticolo una se· 
ri<. ipoteca alla programmazione nel 
Sud, nel settore determinante dell'agri· 
coltura e della sua integrazione con la 
industria. 

Lavorare sulla sabbia. Genova quin· 
di è venuta slittando sempre più !on· 
tano dai centri decisionali che ne re-
golano la vita economica e sociale, si 
trova ormai a valle delle scelte che la 
determinano. Conseguentemente la lot· 
ta operaia, nella misura in cui è rima· 
sta chiusa in una prospettiva regionali
stica, ha perduto ogni capacità d'inci· 
denza politica, si è logorata su una 
piattaforma oggettivamente protestata-
ria. I centri effettivi di potere sono 
fuori portata, almeno per il momento, 
della classe operaia, sopravanzata net· 
tamente dal dinamismo del capitale. 
La sinistra genovese paga oggi la dif · 
ficoltà oggettiva di inserire i problemi 
regionali in una coerente prospettiva 
politica nazionale. I problemi genove· 
si si risolvono su scala nazionale ed 
europea, affrontando direttamente il 
problema dell'elaborazione di una nuo
va strategia della sinistra, capace di 
contrapporsi globalmente all'attuale lo
gica di sviluppo della società italiana. 
E' questo il centro della crisi, aggra· 
vato dalla difficoltà, di fronte ai muta· 
menti di fondo della società, di rico
stituire nuovi strumenti ideologici e 
politici. 

Inchiesta 

Enzo Sciacca 
Riflessi del 
Costituzionalismo 
Europeo in Sicilia 
(1812-1815) 
Vita ideologica e forma giuridica del· 
l'esperienza costituzionale siciliana 1sp1· 
rata al modello inglese, in antitesi con la 
voga delle carte costituzionali di tipo 
francese. Un antecedente storico il cui 
significato rimane operante sino ai nostri 
giorni. Edizioni Bonanno. L. 2500 

Mario Mazza 
Storia e ideologia 
in Livio 

La storiografia liviana esaminata nei suoi 
moventi ideologici sullo sfondo culturale 
e politico dcl Principato di Augusto. Edi
l.ioni Bonanno. L. 2500 

Enrico Rambaldi 
Le origini della 
sinistra hegeliana 
La critica 
antispeculativa 
di L. A. F euerbach 
Presentazione di Mario Dal Pra. La Nuova 
Italia. L. 3500 e L. 2000 
Due rilevanti contributi alla ricostruzione 
dcl cammino che porta da Hegel a Marx. 

La sinistra italiana si trova di fronte 
a un problema storico, analogo a quel
lo su cui si è consumato il socialismo 
riformista nell'età giolittiana: un di
lemma che nasce dalla contrapposizione 
tra una prospettiva autenticamente de
mocratica e le necessità di sviluppo del- t---------------
le strutture industriali. Con un'aggra-
vante: che gli strumenti di controllo 
del grande capitale diventano sempre 
più evanescenti, proporzionalmente al· 
l'ampliarsi delle dimensioni territoriali 
in cui esso opera. 

In questo senso, le vicende dell'or
ganizzazione operaia genovese sono em
blematiche. Il sindacato è saltato pro
prio sul terreno politico, scontando in 
•parte l'incapacità della sinistra di por
si concretamente il problema dello 
Stato, del potere. Oggi, investito da 
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Un vuro all'Ama/do 

LETTERE 
al direttore 

il PSU 
~~~~~- -~~~~-

e il Vietnam 
Egregio Direttore, 

nell'ultimo numero uscito de 
« L'Amolabio,. si pubblica un 
articolo che esamina la posizione 
dei rocialisti sui problemi della 
pace nel Vietnam. 

Sotto il titolo « C.Onver:;a.ndo 
con Palleschi •, l'articolista ripor
ta una notizia che mi riguarda, 
che è del tutto infondata. 

Infatti, riferendo la sua con
versazione con l'on. Palleschi, 
l'autore dell'articolo Scandone ci
ta testualmente che « tre, solo 
tre, su 12 membri del Direttivo 
della Federazione si sono pronun
ciati contro la manifestazione pa
cilista del 23 apr.ile » ed aggiun
ge: "' E' interessante notare, per 
inciso, che fra i tre "ultras" c'è il 
dr. Landolfi, capo ufficio stampa 
dell'on. Mancini». 

Ritengo che l'amico Scandone 
abbia male interpretato le par~ 
le dell'on. Palleschi, e pertanto 
debba precisare: 
1. Che i tre membri dell'Esecuti
vo della Federazione romana del 
PSU e non del Direttivo come 
erroneamente è detto nell'artic~ 
lo, che si sono pronunciati con
tro l'o.d.g. sulla manifestazione 
per la pace approvato nella sedu-
1a di martedl 11 aprile, oltre 
ad un astenuto, appartengono uno 
alla corrente di sinistra e gli al
tri sono membri della maggioran
za che hanno ritenuto troppo 
« blando • l'o.d.g. votato, come 
suol dirsi, da « sinistra • e non si 
è trattato quindi di una critica 
da destra; 
2. Per quanto mi riguarda, non 
soltanto ho votato a favore del
l'o.d.g., ma ne sono stato uno dei 
sostenitori più convinti: e ne 
possono dare conferma tutti i 
membri dell'Esecutivo presenti, 
tra i quali, ovviamente, lo stesso 
on. Palleschi. 

La ringrazio per l'ospitalità. 
Antonio Landolfl 
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una crisi politica e organizzativa, esso 
si trova alla retroguardia dello schiera
mento di sinistra, scavalcato dall'ini
ziativa del partito comunista che ha 
marurato gradualmente il superamento 
degli errori del passato e pone la pro
::.pettiva di una seria politica di ri
forme. 

Allontanata dai centri deci:>ionali 
dello sviluppo economico, la classe 
operaia viene teorizzata come pilastro 
insostituibile di questo sviluppo, chia
mata alla «responsabilità », alla « ra-

gionevolezza ». Ma la classe operaia è 
in genere poco « ragionevole»: mane~ 
piuttosto, attualmente, degli strumenti 
politici e organizzativi che permettan~ 
di ricostituire il potere operaio, d1 
adeguarlo all'accresciuto dinamismo del 
capitale. E questa crisi di fondo ~~tt~ 
un'ombra inquietante sugli indmzz1 
po:.itivi che però vanno maturando nel 
movimento politico. Il rischio è di la· 
vorare sulla sabbia. 

Do volentieri atto all'amico 
Landolf i dell'esattezza delle sue 
pri:cis.1zioni. 

Tengo a mia vc"a a conferma
re che l'on, Pallesct1i si riferì, nel
la conversa:r.ione avuta con me 
a critiche <1.da destra•, ma non pe; 
quanto concerne l'ultimo Esecu
tivo del quale parla Lando/fi (che 
doveva tenersi qualche ora dopo 
lu mia conversazione con il segre
tario romano del PSU). 

L'on. Palleschi parlava eviden
temente della precedente riunione 
del Direllivo della Federazione 
romana, nella quale secondo lui 
(e credo proprio di ricordare con 
precisione le sue parole), l'inizia
tiva per la pace nel Vietnam 
avrebbe ricevuto poche critiche, 
da destra. 

In ogni caso mi pare importan
te sollolineare che l'amico Lan
dolfi si dichiara convinto sosteni
tore della manifestazione pacifista 
del 23 aprile. 

A. S. 

Una 

rettifica 

Caro Direttore, 

Il\ da!Jl 8 aprile le ho spedito 
per posta raccomandata una retti
fica, che non è stata da lei pub
blicata, per un articolo apparso 
sul suo settimanale intitolato: 
•Lo squalo e le sardine•, dove 
a un certo punto è detto: « Sem
pre in C.Olombia - secondo quan
to informa l'Interpress dell'll 
man.o - le forze armate rivolu
zionarie organizzano un esercito 
di 20.000 uomini nei disuctti di 
Tolina e Quindio; in Perù, men
tre si verificano in continuazione 
sanguinosi scontri nelle universi
tà, il presidente Belaunde Terry 
nega l'esistenza della guerriglia e 
non si capisce perchè gli agricol
tori del Paese chiedano sgravi fì. 
scali provocati dai "banditi" >, ec
cetera, eccetera. Tale informa
zione non è stata mai pubblicata 
dall'Interprcss, quotidiano d'in· 
formazioni economiche e finan
ziarie. Pertanto, le chiedevo e tor· 
no formalmente a chiederle una 
spiegazione di questo fatto che 
mi Porta evidente grave pregiudi
zio. 

(continua - 2) 
MARIO SIGNORINO " 

Fatta ogni riserva, la invito an
cora una volta a pubblicare que
sta rettifica a norma dell'art. 8 
della legge sulla stampa n. 47. 

C.On osservanza. 
Dr. Aristide Raimondl 

La spiegai.ione è semplice. La 
prima relli/ica è giunta quando 11 
numero precedente a questo del
l'Astrolabio era già in macchina, 
troppo lardi per essere inurita. 
L'allribuzione ad lnterpress sen
:c' altra qualifica:.ione della citai.io
ne riportala dal nostro sellima
nale dell'l l marzo è dovuta ad 
una semplice svista. Dalla stessa 
agenzia in numeri precedenti ab
biamo ripreso altre notizie, sem
pre citando Interpress-Service, de
nominazione ufficiale ch'essa adot
ta. Questa volta il Servicc è ca
duto per distrazione. Diamo allo 
al dr. Raimondi che l'Interprcss 
da noi citata non ha nulla da ve
dere con Interpress·Quotidiano di 
informazioni economiche e finan
ziarie ch'egli dirige. E non com
prendiamo la ragione di tanta ira. 

Liibke 

e i francesi 

Caro Direttore, 
Il Presidente della Repubblica 

Francese aveva conferito alla 
Professoressa Clara Maria Fas
sbinder le palme aa:ndemiche 
per l'opera da lei svolta a fav~ 
re della diffusione della lettera
tura francese in Germania. Il 
Presidente della Repubblica Fe
derale tedesca Liibke, esercitan
do il suo potere di gradimento, 
ha vietato l'accettazione dell'on~ 
rificenz.a. 

Non po~so, come straniero, 
esprimere giudizio su questo at
to: la Prof. Fassbinder è una 
convinta cattolica, è membro del
l'Unione tedesca per la pace e 
dci gruppi tedeschi della lega 
per la riconciliazione internazi~ 
nale; ha preso parte ad un con
gresso cattolico tenutosi a Ber
lino est; ha detto una volta di 
preferire, come emblemi dell'au
torità dello Stato, la falce ed il 
martello agli uccelli rapaci. Non 
è, tuttavia, comunista. 

Mi pare {e questo è il punt~) 
degna di nota la reazione che .11 
provvedimento ha suscitato. Già 
nel n. 5 dello « Spiegel » di 
quest'anno (23 gennaio), Rudo.U 
Augstein commenta !'episodi~ 
sotto il titolo "' Un arbitrio di 
Liibke » e svolge il suo articolo 
commentando quella che ~mbra 
essere la velleità del Presidenmodt~ 
di ampliare i suoi poteri, 1· 
ficando la Costiruzione nel .~
so di consentirgli « la poss1bil1: 
tà di allargare la sua libertil di 
movimento politico •· 

Ma più significativa della pre
sa di posizione del giornalista è 
quella dei lettori, sopranutto per 
il modo con cui viene criticata 
l'opera del Presidente. Riprodu· 
co dal n. 7 dello « Spiegel » (6 
febbraio 1967) una breve racco.I· 
ta delle più ardi te lettere firmsj 
te pervenute al direttore de 
giornale: 

« Osservare che il sig. Liibke 
è un semplice di spirito, è con;ie 
portar nottole ad Atene » • ftr· 
mata Otto Beckmann, Brema. 

• Circa il comportamento del 
nostro Presidente federale sono, 
come cittadina tedesca non solo 
irritata ma anche sco~volta. La 
cosa va veramente oltre il nor· 
male •. • fumato Elisabcth J(o
smetschke, Wiesbadcn. . 

« A leggere il suo articolo il 
Presidente federale dovrebbe per 
lo meno arrossire •· . firmato 
Albrecht W. R0ssler, ()chsell· 
hausen (Baden-Wiirremberg). 

« Il gesto del Presidente della 
cosidetta Repubblica Federale è 
una mancanza di tatto intern8j 
zionale di prim'ordine•. • J(ar 
Jnker, Saint Martin d'Hères. 

« Mi vergogno per la man~· 
za di tatto dcl nostro Sig. Presi· 
dente federale ed ho indirizzaalto 
la seguente lettera di scuse · 
l'Ambasciata francese: «Mi <lol· 
go dell'offensivo arbitrio del no
stro Presidente federale e prego 
il popolo francese, in particolare 
il suo Presidente, di scusarci •· • 
Friedhelm Kuhl, Hagcn (Vle-
stafalia). . 

Che cosa accadrebbe se Ul 
Italia si usasse un simile ]in· 
guaggio_ nei confronti del nostro 
Presidente? 

Silvio Lessona 



COME LA POLEMICA 
SULLA NUOVA 
LITURGIA HA ROTTO 
L'EQUILIBRIO 
DEL CONCILIO 

li TUNICHI 
lACIRATI 

Cardinale Antonio Bac
ci, il latinista ufficiale 
della Curia romana, è 
uscito infatti nei giorni 
scorsi il libeHo più bru
ciante del post-concilio, 
vero grido di guerra del
la battagliera ala con
servatrice contro la stes
so mediazione di Paolo 
VI tra le diverse ten
denze protagoniste del
la dialettica conciliare. 

Il titolo è di per sè 
eloquente; «La tunica 
stracciata ». Chi strac
cia la tunica di Cristo 
è niente meno che il 
Cardinale Giacomo Lcr
caro Arcivescovo di Bo
logna, Presidente della 
Commissione Concilia
re per la riforma li

U n · libretto stampato quasi alla 
macchia sta mettendo a rumore il 

mondo cattolico in Italia. La cortina 
di silenzio della maggior parte dei gior
nali (alcuni distratti e atri compiacen
ti) ha evitato fino ad ora una più va
~ta eco di opinione, ma la faccenda (e 
tn Vaticano se ne rendono ben conto) 
è davvero seria. Con prefazione del 
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turgica il quale, secondo quanto af
ferma lo scrittore cattolico Tito Casini, 
autore del -libello, sviluppando il rin
novamento liturgico fino agli attuali 
limiti, « tradisce, viola, e distrugge » 
le stesse norme del Concilio: 

« I -soldati, crocefisso Gesù, ne pre
sero e si spartirono gli abiti tra cui la 
tunica. La tunica era peraltro incon-

sutile, tessuta tutta di un pezzo, onde 
quelli dissero: non la stracciamo, tire
remo piuttosto a sorte a chi tocchi. 
Ebbene ... dite pure la febbre, Eminen
za, ma quel giorno io vidi voi, e tale 
siete rimasto nella mia mente, in atto 
di fare sulla tunica inconsutile e in
sanguinata di Gesù ciò che i soldati 
non osarono. Vi vidi e vi vedo, strac
ciarla quell'una veste, figura e vincolo 
dell'unità dei credenti in Cristo, farla 
a pezzi ... ». 

« La tunica stracciata » di Tito Ca
sini segna, come ha giustamente osser
vato Jacques Nobecourt su «Le Mon
de» del 17 aprile, l'emergere di una 
violenza polemica tradizionalmente 
estranea alla discussione interna alla 
Chiesa italiana. 

Casini ha veramente ripreso il fra
sario infuocato di Veulliot e di Bloy 
e, con una libertà sin qui propria dei 
soli cattolici francesi, ha accusato for
malmente un Cardinale di distruggere 
la Chiesa. Che poi non sia riuscito sti
listicamente a darci delle pagine degne 
dei suoi modelli francesi non toglie 
molto all'importanza rivelatrice di que
sta sua sortita che, messa accanto ad 
che la Chiesa di Roma è investita in 
pieno dalle pesanti difficoltà relative 
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Agenda internazionale 

all'attuazione dei decreti conciliari, e 
che le varie precauzioni di Paolo VI 
volte ad evitare le crisi e le lacerazioni 
più drammatiche si rivelano sotto molti 
asperti inadeguate. 

Persino in Italia. Se persino in Italia 
scoppiano polemiche aperte tra Cardi
nali (all'ufficio stampa del Vaticano la 
prefazione del Cardinale Bacci al libel
lo di Casini è stata definita come « un 
gesto non amichevole » verso l'arcive
scovo di Bologna) c'è da credere che 
la tensione tra le due ali della chiesa 
cattolica si stia facendo sempre più 
acuta. Molti osservatori avevano visto 
nella recente assise episcopale italiana 
una vittoria delle tendenze ~< media
trici » care a Paolo VI ed espresse 
dal presidente della CEI, Cardinale 
Urbani. Almeno in Italia, si era pensa
to, tutto fila piuttosto liscio: se si 
eccettuano isolate manifestazioni di 
« progressismo estremista » di settori 
del laicato e del basso clero, le cose 
vanno secondo le direttive di « pru
dente innovazione » emanate dal Papa 
Montini ... 

Lo scandalo del «libello», unito 
alla recente dichiarazione del Monsi
gnor Pellegrino Arcivescovo di Torino 
sulla auspicabilità di un nuovo atteg
giamento di non intervento del clero 
nelle prossime elezioni, alla lettera del 
Vescovo di Camerino sul divorzio (de
cisamente difforme dagli orientamenti 
di crociata prevalsi poi nella Conferen
za Episcopale), prova che in realtà nè 
i pochi progressisti nè i numerosi rea
zionari si attengono in concreto alla 
« linea mediana » alla quale tributano 
ogni omaggio sul piano formale. 

Pillola e indisciplina. La situazione 
italiana è solo una copia abbastanza 
sbiadita di quelle che si stanno deter
minando in altri paesi. 

Il fatto che il « National Catholic 
Reporter» di Kansas City abbia ripor
tato, nel loro testo esatto, i due do
cumenti espressi dalla Commissione 
per lo studio del problema del control
lo delle nascite, ha sorpreso gli esperti 
di cose vaticane soprattutto in quanto 
ha costituito una violazione della tra
dizione di riservatezza che ha sempre 
regnato sulle questioni interne della 
Chiesa di Roma. 

Anche dall'Enciclica « Populorum 
Progressio » si era potuto comprendere 
che Paolo VI si stava orientando verso 
una svolta innovatrice nei confronti 
della « vexata pillola». Voci che da
vano la Commissione già orientata « a 
favore » erano circolate, come è del 
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resto tradizione, in queste circostanze. 
La pubblicazione del giornale di 

Kansas City ha profondamente irritato 
Paolo VI, non in quanto anticipa una 
decisione già maturata, ma semplice
mente perchè rende noti i due testi 
redatti dalla Commissione, quello di 
maggioranza e quello di minoranza, e 
attenta pertanto gravemente ai margi
ni di manovra che il Papa si riservava 
in sede di formulazione della sentenza 
« pro-pillola ». Il fatto che le indiscre
zioni siano state divulgate da un gior
nale americano, cioè in un paese dove 
opera un episcopato largamente favo
revole alla pillola, ha confermato al 
Papa l'impressione di aver subito una 
vera e propria coercizione morale da 
parte degli innovatori. Ora che il mon
do intero sa che gli autorevoli teologi 

La messa yè yè 

e moralisti della maggioranza della 
commissione hanno raccomandato alla 
Chiesa un consenso largo ed incondi
zionato alle tecniche contraccettive, 
un intervento del Papa, di resLrizione 
e di condizionamento del consenso, 
risulta difficile e soprattutto rischia 
di essere praticamente poco efficace 
nei confronti dei fedeli. « Queste cose 
si sa come vanno » ci diceva un prela
to molto illustre. « Quando circolano 
molte opinioni, dotate di un certo gra
do di autorità la conseguenza è che 
ognuno fa come meglio crede. La sto
ria del lassismo dei gesuiti del '600 do
vrebbe insegnarcelo ... ». 

Tutto in discussione. Ed in realtà 
non è possibile dar torto a chi sotto· 
linea la pericolosità della situazione at
tuale per il mantenimento della disci
plina della Chiesa Cattolica almeno nei 

suoi termini tradizionali. L'ultimo nu
mero di « Informations Catholiques 
Internationales » dà una notizia che 
mostra fino a che punto si stia svilup
pando ne!Je stesse gerarchie della 
Chiesa un processo di autonomia dal-
1 'autorità papale e dai suoi sforzi volei 
ad evitare conflitti troppo aspri tra le 
due anime del cattolicesimo contem-

Il sopravvissuto 

L a vecchiezza di Konrad Adennuer 
era da tempo un caso unico nell.a 

vicenda inafferrabile dei destini indi
viduali. Vagano nell'infinito le ani~e 
dei morenti dei morti dei non nau: 
ma forse c:è un limit~ di esperie~za 
umana oltre il quale vivere o mor~re 
è indifferente. Questo sembrava dire 
il volto immutabile del Cancelliere. In 
Germania lo chiamavano e lo chiama~~ 
tuttora cosl; il fatto che siano saldi 
dopo di lui altri due uomini a qu : 
l'ufficio, Erhard e Kiesinger, non gh 
toglie quella raffigurazione di gran p:
dre della nazione, vivo o morto . c e 
egli sia, immutabile nella espressione 
del volto, senza neppure una sfumat~rll 
di diversità, da molti anni nel vesure, 
nel gestire, persino nel gu;to dell'inter· 
vento inopinato e nell'aspra, pesantf 
crudezza delle previsioni. Non era u -
ficialmente più nessuno, da temPo: ro~ 
tutte le incertezze e le contraddizioJ1' 
tutte le previsioni smentite, tutte e 
sicurezze non scosse, restano ancora 
rappresentate da lui, Adenauer sop~av: 
viveva a se stesso da vivo, sopravv1vril 
a se stesso anche scomparso fisicamente. 
La Germania è ancora Adenauer. 

Naturalmente, è andata anche tantl 
oltre alla immaginazione politica e. a 
gusto umano di lui. L'americanizza~io
ne del costume, la fila senza termine 
delle «Admiral» e delle Mercedes .30~. 
la ricostruzione di dimore non sempli
cemente per uomini moderni ma da uo
mini-signori, le grandi etere dal fosCO 
destino, e tutto quel neon che inc.ru· 
delisce la notte sullo spettro meschino 
del passante, nelle vie delle città ted~
sche, tutto ciò non è certo la Germani:t 
di Adenauer, il vecchio avvocato r~· 
nano che accarezza volti di fanciulli. 
e procede mentalmente non come Lu· 
tero o come Machiavelli, non come 
Federico II nè come Bismarck, rna 
come un grande restauratore consa~ 
volmentc nutrito di scetticismo, ma 1n· 
consapevolmente presago, come un 
Guicciardini alla tedesca, di non si sa 
qual senso riposto della storia. 



poraneo: l'Episcopato Mekhita ha 
pubblicato a Beyrouth un volume nel 
quale sono raccolti tutti i suoi inter
venti in Concilio, compreso quello di 
Mons. Zohglby a favore del diritto del 
coniuge vittima di adulterio a contrarre 
nuove nozze. 

E' noto che il discorso di Zohglbv 
fu vivamente deplorato da Paolo vi. 

l' . . enigma Adenauer. Sembrava lasciar-
~1 condurre dai fatti, senza forti cre-r::· e una ripulsa istintiva dei miti. 
~ Parte mia avrei ben volentieri ri
nunziato al riarmo ... »: fu lui a realiz
z~rlo due anni dopo. Ha sempre con
~tderato plebe il proletariato, e assurda 
10

1 
sè l'agitazione operaia quanto peri

do osa la cogestione. Ma è lui l'autore 
della Betriebsvervassungsgcsetz, che ri
d~ce a b1:1focrazia subalterna un diritto li partecipazione direttiva dei sindacati 
a a grande industria tedesca. Ignaro o 
Profano di economia, difese a spada 
:;::a. Erhard quando i keynesiani te-

hi, nel 1950, lo assalivano: Roepke 
~ accanto al Cancelliere per difendere 
uomo che gli avrebbe restaurato, con-

L'Episcopato Melchita lo ripubblica 
con in più una impegnativa prefazione 
del Cardinale Maximos IV Saigh, Pa
triarca di tutto l'Oriente, il quale ri
propone la questione, incurante del 
non formale ma pur chiaro veto papa
le. Secondo Maximos IV « solo dopo 
aver tentato in tutti i modi di venire 
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sfatta. C'è uno scheletro, quello della 
sua mente, che resiste al tempo, alle 
stagioni delle sue rose, alle voglie spre
giate dei piccoli democristiani e dei 
funzionari socialdemocratici della Ger
mania d'oggi. Ma qual è il segreto della 
sua immortalità? Non un fatto di cul
tura, di certo. L'ha sempre disprezzata, 
e odiato gl'intellettuali. 

Per una Germania senza miti. E', ci 
sembra, un segreto tutto politiéo. Ade
nauer non ha proposto mai ai tedeschi 
un nuovo mito per suggerire loro un 
fine, una causa, una scommessa che li 
facesse rivivere. Ragione o torto, diffi
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piega e lievemente svolazzanti, cosl so
migliante a uno degli infiniti manne
quins delle vetrine tedesche di vestiti 
fatti, fu con la sicurezza incrollabile di 
avere sempre ragione e di potere per
ciò ingiuriare a piacere i suoi avversari, 
che Adenauer a volte osava, J.ui solo 
(lui che riabilitava ai più alti posti di 
governo e della burocrazia tanti ex na
zisti) levarsi al Bundestag e rammentare 
senza riguardo ai tedeschi che il mondo 
era ancora sgomento degli orrori nazi
sti, e che la Germania doveva ben ri
cordarselo quando credeva di far sen
tire la sua voce. 

dava e diffidò sempre di questo modo Una singolare pedagogia. Un despo-
di fare politica. Anche il suo modo ta? Un avversario inafferrabile? Un 
di essere europeista, o di cercare la ri- Cancelliere che decideva in pieno spre
conciliazione con la Francia non ave- gio del Consiglio dei ministri, che anzi 
vano alone di fantasia: gli parevano ne combatteva personalmente alcuni, 
necessità e opportunità che un governo con accanimento espresso e scoper
tedesco dovesse cogliere, senza conce- to? O uno statista che ha ridato alla 
dere tuttavia nulla alle illusioni o a Germania un volto attendibile? Com'è 
quel senso dell'impossibile, che costi- difficile giudicare ora, al suo capezzale. 
tuisce la più amara e turbinosa sugge- Ma forse è certa una realtà: se la 
stione dell'essere tedeschi Germania non sa oggi esattamente che 

Volle dunque una Germania senza cosa è, che cosa vuole, come potrebbe 
miti; era stato questo - e solo que- vivere, se sa solo che può continuare a 
sto - il suo antinazismo - era ora vivere, questo lo deve al suo più sin
la sua forza, dinanzi alla imprecisione golare pedagogo, l'uomo che l'ha vo
o all'impotenza dei suoi critici. Anche Iuta abituare a misurarsi con le proprie 

~ ogn~ dirigismo e interventismo, una il « suo» mondo, burocratico-borghese; forze, e con la situazione mondiale, 
fu rgh7s1a priva di idee generali. Ma il «SUO» anticomunismo ottuso e impla- senza alcuna idea - senza alcuna at

po1 ancora Adenauer a liquidarlo, cabile; il «suo» cipiglio dinanzi alle tesa - senza alcun mito. Si deve a 
duando gli parve che le carte si confon- pretese operaie; il «suo» riarmo e la questo se i nazisti sono potuti risor-
~sero non solo sul piano internazio- sua devozione senza ombre ai Foster gere, non perchè lui li avesse mai ama

n aie ma anche su quello interno. In Dulles; il «suo» disprezzo per l'aura ti, ma perchè non ha poi fatto nulla per 
qu punto, disse di Kiesinger: «mi socialista, fosse agitata da Schumacher inventare l'immagine fiammeggiante di 
sembra un politico sagace: certo sta- o da Ulbricht - tutto convergeva in una ripulsa, di un'antitesi. Gli è ba
re~be meglio senza quel passato». Che un punto solo: vivere come un tedesco stato - credeva - produrre il vuoto 
vo eva dunque? Resta un enigma an- senza miti, ostentare questa figura, in cui i nazisti non potessero più rial
Ehe la sua indecisione fra America e svuotare senza paura il Deutschtum zarsi: in quel vuoto, invece, essi sono 
diur~a, fra l'età di Kenncdy e quella da qualunque contenuto metafisico. Inu- ricomparsi. Certo non è la colpa nè il 
~ Gaulle. Di fatto, le assumeva tile rinfaéciargli ciò che era lui stesso: destino di Adenauer. Ma un effetto del 

ernpiric~mente ambedue, comprendendo un borghese spietato, pronto alla in- suo scetticismo, del suo aborrire dal 
~n chiarezza sia la fine del pseudo- tera categoria delle decisioni politiche gettare lo sguardo nell'abisso tortuoso 
t~t~nismo germanico e guidi la neces- che uno stato antioperaio può prendere del cuore tedesco. La Germania è ri
s~ta dell'appoggio americano sia la con- all'interno e all'esterno. Ancora una sorta sullo strato di calce bianca, che 
ttnuazione di una più antic~ storia eu- volta avrebbe risposto che voleva es- Adenauer ha creduto di avervi steso 
r0pea, sere proprio questo, pronto a pagarne sopra. Quanto resisterà questa super-

Sopravvive. Non oseremmo raffigu- il costo. Fu su questo piedestallo, dove ficie enigmatica, vivo o morto Ade
t~rci la sua anima errabonda e solita- si avvolgeva nel suo lungo impermea- nauer, prima di tornare a lacerarsi? 
ria nell'infinito, ombra pietosa e di- bile nero, i pantaloni irrigiditi nella ALADINO • 
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incontro al dramma di persone colpite 
ingiustamente nel loro diritto a vivere 
quella vita coniugale che è conforme 
alla loro vocazione » i cattolici di 
Oriente e di Occidente « potranno ave
re la coscienza in pace ... >. 

Anche la questione del celibato dei 
preù, che in Concilio non scoppiò solo 
grazie ad un invito di Paolo VI a non 
trattarne verbalmente ma solo in inter
venti scritti da consegnare alla presi
denza, è emersa di nuovo in questi ul
timi tempi. I giornali hanno parlato di 
Arnol Macmalion, il giovane prete in
glese che ha sposato in questi giorni 
una splendida ragazza malese e che ha 
dichiarato dopo le nozze: « mi consi· 
clero sempre un sacerdote cattolico ». 
\ifa è presumibile che un docum_ent" 
dell'Episcopato Olandese, votato in 
una riunione tenuta un mese fa, stia 
assillando Paolo VI, molto più di que
sto pur indicativo fatto di cronaca. I 
vescovi d'Olanda hanno difatti auspi
cato che si consenta ai preti di sposar
si; hanno cercato di usare parole mi-

surate e caute, ma l'auspicio lo hanno 
scritto, conformemente a mozioni del 
loro clero che non consentivano di fa. 
re altrimenti. 

Gli uomini più oltranzisti della Cu
ria sono sempre pronti a proporre so
luzioni semplicistiche di sconfessione 
dei vescovi progressisti, ma l'amleti0> 
~ an2osciato pontefice si rende conto 
che la questione è più difficile... In 
Olanda si vive ormai una religione che 
è per troppi versi diversa da quella 
della tradizione cattolica. Le cosiddette 
messe « beat », che consistono in cene 
fraterne al termine delle quali avviene 
un rito eucaristico (celebrato con gal
lette rotonde e vino), non violano solo 
una tradizione liturgica. Le cronache 
dell'Olanda danno l'immagine di una 
religiosità profondamente mutata, nel 
cui quadro la messa diventa riflessio
ne comunitaria su grandi problemi 
umani: i giovani seduti a queste nuove 
mense eucaristiche parlano del Vietnam 
e de} razzismo in Sud Africa, intonano 
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le canzoni delle « Tracie unions ». 
L'Episcopato d'Olanda cerca d'espri
mere queste novità ormai radicate sal
vando una qualche continuità con la 
tradizione ecclesiastica, eppure le sue 
stesse posizioni scatenano le proteste 
di settori reazionari dell'Episcopato in
ternazionale che vi riscontrano il su
peramento dei limiti assegnati dal Con
ciliQ al processo di rinnovamento della 
chiesa. 

Il grande programma positivo lan
ciato da Paolo VI con la sua ultima 
Enciclica era probabilmente volto an
che a superare, su un terreno libero 
dalle più rischiose implicazioni dottri
nali, le conrraddizioni interne alla sua 
Chiesa. Tuttavia non sembra che si 
stia attenuando la polemica su questio
ni di tipo etico, religiose, mentre la 
stessa interpretazione della « Populo
rum Progressio » diventa in questa 
situazione oggetto di nuovi contrasti. 

Il Concilio lacerato. La polemica ita
liana, e la più vasta polemica interna
zionale, hanno per riferimento il Con
cilio e i suoi risultati. 

Ormai sono pochi i vescovi che mo
strano una esplicita « delusione > per le 
scelte conciliari. Anche il Cardinale 
Bacci, nella sua prefazione al libello 
anti-Lercaro, spiega che il Concilio non 
ha deciso l'abolizione completa del la
tino dalla liturgia e che è quindi legit
tima una polemica contro gli « aboli
zionisti » integrali. 

Se si vanno a leggere i testi conci
liari ci si accorge che in realtà se riflet
tono una certa maggioranza innovatri
ce, sono generalmente documenti di 
compromesso, votati quasi all'unanimi
tà, e consentono quindi anche ai con
servatori appigli considerevoli. 

Finito il Concilio, i progressisti, spe
cie in Olanda, Inghilterra e Francia, 
non si sono del resto sentiti più con
dizionati dalla Curia Romana, ma al 
contrario hanno avvertito le sollecita
zioni « rivoluzionarie » del loro am
biente, irrobustite dalle grandi speran
ze sollevate dal Vaticano II. Ne è de
rivata cosl una estremizzazione delle 
posizioni, una lacerazione della « carta 
unitaria » costituita dai decreti con
ciliari. 

Nd vederne i riflessi persino nella 
tranquilla provincia italiana Paolo VI 
forse si è domandato se è possibile sal
dare insieme quelli che sembrano due 
cattolicesimi diversi. E' comunque im
possibile prevedere quali decisioni, 
di fronte a una guerra ormai in atto 
nella Chiesa, stiano maturando nella 
mente del Papa. 

ALBERTO SCANDONE • 

ULBRICHT 

GERMANIA 

KrnsrnGER e BRANDT 

LA RISPOSTA 
DI UlBRIC'll, 

L a risposta di Ulbricht alle avances 
della Germania Federale è venuta, 

attesissima a Bonn, la sera di lunedl 
17 aprile. Ulbricht ha parlato nella sede 
più solenne della Repubblica Democra· 
tica Tedesca, l'inaugurazione del con
gresso della SED. Le sue parole non 
erano improvvisate: giungono al ter
mine di una preparazione diplomatica 
che dura da mesi, e che ha colto il suo 



BERLINO EsT: la sentinella 

U~timo frutto, ancora negli ultimi gior
n~, nell'accordo polacco-bulgaro, e n~l 
Vt~ggio di Longo a Bucarest. ~n il 
Primo, la Polonia ha esorcizzato il pe
ri~olo di una penetrazione isolata ma 
disarticolante della diplomazia ovest
tcdesca nella marca meridionale del 
campo socialista; con il secondo, se non 
ha ottenuto che la Romania s'impegni 
a partecipare alla conferenza di Kar
lovy-Vary, ha almeno strappato a Mau
rer e Ceausescu una dichiarazione con
tro il « revanchismo » di Bonn. Eppu
re, in ciascuno dei testi di recenti ac
cordi interstatali dell'area comunista, 
n.on si è mai negata l'utilità dell'approc
cio anche alla Germania occidentale 
Purchè a determinate condizioni. 

A Berlino, congresso della SED, Ul
bricht ha enunziate ora queste condi
zioni, come altrettante controproposte. 
E' partito dalla considerazione, che il 
riconoscimento dei due stati tedeschi 
è relativamente agevole perchè sta nel
le cose stesse, mentre la riuni1icazione 
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resta per ora fuori di un discorso po
litico realistico. Se Kiesinger vuole dun
que parlare d'affari con la Germania 
Democratica, bisogna che muova da 
una forma di riconoscimento di questo 

.., stato. 
Ma prendendo le mosse di qui ~i 

può andare abbastanza lontano: esi
stono una serie di atti possibili in co
mune che potrebbero stabilire una 
« rel~ione speciale», per cosl dire, fra 
le due Germanie. La prima, è il rico
noscimento delle frontiere del '45, che 
equivale alla acquisizione della defini
tiva pacilicazione tedesca con l'Est. La 
seconda, un comune impegno di denu
clearizzazione assoluta. La terza, una 
riduzione proporzionale e paritetica del
le forze armate convenzionali. Accanto 
a queste misure di maggior livello, 
avrebbero senso tutte le altre proposte 
avanzate da Kiesinger: agevolazioni di 
trasporti e circolazione fra le due Ger
manie; scambi di esperie01,e fra diri
genti e fra università tedesche; agevo-
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!azioni commerciali e industriali: dia
lcgo dunque aperto su molti a~petti 
de:Ja vita quotidiana dei tedeschi. 

Un discorso tra due stati. In che 
differisce la risposta di Ulbricht dal 
progetto di Kiesi~ger? . Sal~a. su
bito agli occhi. Ii piano d1 K1esmger 
era l'estensione al limite, la formula
zione « massima » di una intensifica
zione di rapporti che prescindesse dal
la regolamentazione ~litica fra i ~?e 
stati. Ulbricht accetta il progetto K1e
singer, ma lo ingloba in un quadro di 
rapporti politici perentori. Va dato atto 
a Ulbricht di aver rinunziato a qual
siasi interferenza nei confronti del re
gime sociale tedesco dell'Ovest. Il ri
conoscimento del distacco che corre 
fra uno stato collettivistico e uno libe
ristico gli era però indispensabile non 
solo come espressione di tolleranza 
ideologica, ma come fondamento della 
reiterata richiesta di negoziato rigida
mente interstatale. E' persino implicito 
che da questo punto di vista Ulbricht 
tratta con Kiesinger sulla testa di 
Brandt e di Wehner: come si ritenesse 
inutile puntare su una trasformazione 
anche solo congetturale, in senso so
cialista, della Germania Federale, quan
do l'interlocutore idoneo, a tale scopo, 
si riduce a una socialdemocrazia come 
l'SPD. 

Il discorso non passa dunque più in 
questo momento fra SED e SPD, fra 
comunisti e socialdemocratici: passa 
fra due stati di diverso regime politico
socialc, disposti a rispettarsi e a non 
interferire sulle reciproche strutture, 
ad applicare la prassi postkruscioviana 
(ma da tempo già staliniana) delk 
« non esportazione » del comunismo. 
S'intende che fra le due Germanie i 
rapporti di non interferenza potranno 
essere più agevoli (ma anche più per
malosi) che fra qualunque paese del
l'area socialista e la Repubblica Fede
rale tedesca. 

L:i Germania Federale può accettare 
sic et simpliciter la replica-proposta di 
Ulbricht? Kiesinger può disporsi in 
questo momento a incontrare il suo 
collega Stoph? 

Dal punto di vista contingente e 
immediato si può subito rispondere di 
no. Siamo alla vigilia di elezioni nello 
Schleswin-Holstein e del Palatinato. La 
concorrenza fra CDU e SPD è serrata, 
l'incognita del partito neonazista resta 
forte, nonostante le sue divisioni in
terne. La propaganda dell'NDP è fon
data su una facile demagogia econo
mica e patriottarda, che nessuno dei 
due maggiori partiti tedeschi è prepa
rato ad affrontare con deliberato corag
gio. 
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Aggiungiamo che il primo passo per nista può aspettare. Non ha bisogno 
un discorso « riaperto » verso l'Est, do- esclusivo di commesse dai tedeschi del
vrebbe essere in Germania Federale la l'Ovest. Può trovare capitali fuori. Del 
rilegalizzazione del partito comunista, resto Bonn, a sua volta, si comporta 
la cui condizione di forzata clandesti- con la stessa spregiudicatezza: si è con
nità costituisce oggi un paradosso in- statato in questi giorni che la Repub
comprensibile in uno stato, in cui è blica Federale è il più forte fornitore 
libera indisturbata e penetrante la pro- europeo - per prodotti industriali -
paganda di un nuovo partito privo di della Cina popolare. Ma chi ha oggi 
reticenze neonaziste. (La « Friedensu- più bisogno dell'altro: la Germania di 
nion », organismo della sinistra extra- Ulbricht o quella di Kiesinger? 
partitica, ha indetto per maggio ·Un Non ci siamo mai nascosti che ogni 
congresso internazionale di giuristi, per proposta che venga da Berlino Est ri
riaprire tale questione: ma siamo an- specchia la politica di una oligarchia 
e.ira lontani dal gesto deciso di un dominante, che, se ha imparato a farsi 
partito, e dovrebbe essere l'SPD, che apprezzare dai suoi cittadini grazie al 
ai;suma il patrocinio di questa causa). livello della sua dirigenza industriale, 

Lonrnn1 dunque persino da questo politicamente non ha ancora appreso 
primo pa<:so, è certo che, in stagione nè inventato nuove vie per acquisire 
elcttor'.lie, nessuno dei due grandi par- una rappresentanza libera e persuasa. 
r:ti ovesr-tedeschi potrà esibire la con- Anche la politica estera della DDR è 
vinzione, che si possa e tlunque si Junque a suo modo una politica di 
debba avvicinarsi, passo passo, ad un potenza, condotta da un gruppo abile 
riconoscimento esplicito della DDR. Da e ristretto di dirigenti, appoggiata a 
questo punto di vista, le lettere pate- fortissime alleanze militari. Il fatto che 
tiche della SPD alla SED, che invo- abbia raggiunto un livello socialista di 
cano da Berlino che « lasci continuare indiscussa efficienza tecnica e industria
e riprendere il dialogo fra le due Ger- le non basta ancora a trasformarla in 
manie», restano un fatto tattico o sen- una repubblica democratica. Del resto, 
timentale. Eppure, al di là di esso, la con i tedeschi dell'Est ogni discorso è 
Germania Federale non potrà del tutto facile, ma quando si tocca quello della 
accantonare come inesistenti le propo- organizzazione rappresentativa dell'opi
He di Ulbricht. nione, cala il silenzio, anche tra uomini 

Il triangolo di Pankov. Sul terreno di intelletto responsabile ed aperto. 
realistico esistono due considerazioni A questo stato di cose che sinora 
simmetriche, non contestabili. La prima non ha potuto venire contestato, si 
è che la Germania occidentale è oggi affianca però anche quello di una cer
in una condizione internazionale rela- chia decisionale molto ristretta della 
tivamente debole e isolata. Certo, la politica estera occidentale, con forze 
diplomazia americana potrà molto sfor- dubbie come lo straussismo con espo
zarsi per restituirle fiducia, sia nei con- ne'fi:ti non immuni da se~vigi . resi al 
fronti della solidarietà finanziaria e mi- nazismo, .senza alc~na ~hiara i?ea nè 
Jitare della s~a difesa, sia su quel piano ,6volonta di democratizzaz~one sociale. I~ 
della progettazione di un'industria nu- f?rm~ dunque molto diverse, la poli: 
clcarc che per la Germania è divenuta, ttca ~nt~rtedesca è ai:icora un fatto. d~ 
dopo la crisi irrecuperabile del carbone, pochi, v1e~e ~ratt~ta m base . a punttpi 
una soluzione di primaria necessità. Ma e confro~tl di schieramento m~e.rn~zio: 
resta sempre che, nonostante a anche nale e di a.tt.acca~:nto a poslZl.om d1 
a causa del Vietnam, gli Stati Uniti non potere a~ulSlto, piu che a un discorso 
possono non assegnare una priorità in- !>?polare mto~no ad un comune. avve
discutibile ai loro rapporti con l'URSS. mre -. un disco~o ~he. affronti fin~l
Una Germania che si vuole amica de- mente m Germania il dilemma naz10-
gli Stati Uniti (e della Francia) è dun- ne-classe, sul q?ale. questo paese è ~o
que presa di contropiede, e persino so- ~unque tanto m ritardo (ad esempio, 
spinta, tacitamente, a smettere le sue rispet~o alla Gran Bretagna). . . 
arie di sorella aristocratica di fronte Chi dunque guarda alle relazioni fra 
alla parente bastarda. i .due stati tedesch~, non può illudersi 

L'altro aspetto non controverso è ~ pote~ spostare 11 s?o esame su un 
che Ulbricht, a differenza di Kiesinger piano di ~er~ ~ pr_oprio co~fron:o. Le 
e esattamente nelle stesse settimane ha due molntud1ru di tedeschi ali Ovest 
badato a circondarsi di un trian~l~ di e all'Est, no~,vi so~o. p~ep~rate. L_'SPD 
strettissime alleanze, che gli rende pos- non form~ ptu soc1~ltst1, d1 quan.u n?~ 
sibile e utile rivolgersi ora alla Germa- ne prepari (non dico non ne nordm1 
nia Federale da stato a stato - ma e faccia funzionare) la S.ED. Quanto 
che non glielo impone affatto con im- alla CDU rappresenta il momento vec
prescindibile urgenza. Se Bonn vuole, chio-tedesco del potere che anche la 
bene; se non vuole, la Germania comu- SED e la DDR hanno, a loro modo, 
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incorporato, burocratizzando il loro 
tipo di stato. 

Questa ricostruzione certo troppo 
sommaria e brutale dice che il dialogo 
non sarà dunque impossibile; che è 
forse soprattutto questione di tempo; 
e che tutti i non tedeschi devono se
guirlo con attenzione e vigilanza. Me: 
rito indiscusso della DDR è quello dt 
avere certamente sgominato al suo in
terno il nazismo. Ma questo non ~asta 
ancora a consentirci l'immagine d1 un 
« ponte » fra le due Germanie come 
un dato assolutamente innocuo per la 
democrazia internazionale. A questo 
punto avremmo persino preferito che 
Ulbricht la mettesse giù molto dura, 
dal punto di vista di uno stato comu· 
nista; che avesse gettato in facci~ ,all~ 
Germania Federale la sua incapac1ta dt 
configurarsi come l'« idea» - e n~ 
solo Io stato di fatto - di una e1u
ciente società industriale. Ma Ulbricht 
«è» lui stesso quest'idea? E' in gra
do, o vorrebbe mai davvero pretender
la? Tutti quanti osservano da anni le 
due Germanie, capiscono e sanno che 
la loro divisione non è fatale. Eppu~~ 
non c'è nuovo passo verso un lo~ P1l 
aperto avvicinamento che appaia .d~ 
tutto limpido, come un nuovo indizio 
di democrazia. Anche Ulbricht non 
parla con il tono di una disperazione 
o di una speranza, ma di un contratto. 
Sa à molto maturo e molto tedesco. 
Ma davvero potrà bastare? 

FEDERICO ARTUSIO a 

STRAUSS 
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NEONAZISTI 
Il bllanclo 
di Adolfo 

Dopo la campagna di Baviera quel
V la dello Schleswig-Holstein. Adolf 

on Thadden, il nuovo capo dei nazi
tec;!eschi, farà domenica prossima il suo 
~rimo bilancio elettorale da quando 

a assunto il controllo del partito. Il 
suo obbiettivo è di superare il tra
guardo del 10%. E cerca di arrivarci 
con la sua teorica preferita, quella di 
un.a demagogia nazionalista sfrenata, 
b~inta a toni tali da eccitare, senza 
. isogn.o di riferimenti troppo espliciti, 
t sentimenti nostalgici. 
h Su questa linea, Adolf Von Thadden 

a sconfitto all'interno della N.P.D. il 
suo avversario Thielen, il nazionalista 
foderato che aveva tentato di espel
erlo ed era finito a sua volta espul-

so. Il partito era stato, inequivocabil
fente per lui, per il « secondo Adol-
0 ». Tocca ora vedere se anche l'elet
~olÌto ~ lo Schleswig-Holstein è una 
/ e regioni più povere ma di più ra
f ic~te tradizioni nazionaliste - pre-
erir.à l~ sua maniera dura all'equivoco 

patriottismo di Thielen. 
Il problema fondamentale del neo

n . 
1 

az1smo tedesco è quello di superare 
a contraddizione tra la necessità di 

una
1 

propaganda sfacciata e clamorosa 
e ' . esigenza di contenere questa pro-
P.aganda entro limiti tali che non fac
ciano mettere fuori legge il movimen
to. Thielen aveva creduto di poter ri
rolvere il problema lasciando cadere 
~ testa di Von Thadden sul piatto 
~argento della legalità costituzionale. 
uccesso elettorale permettendo, una 

qualche assicurazione sul carattere non 
b!gressivo del suo nazionalismo avreb-

. potuto consentirgli, in prospettiva, 
d1 inserire il partito nel gioco concre
to delle forze parlamentari. Ma la sua 
strategia realista non teneva conto del-
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la realtà effettiva della destra tedesca, 
che ha già Strauss come esponente di 
gran lunga meglio piazzato per seguire 
la strada del possibilismo governativo 
con un nazionalismo fermato al punto 
giusto, cioè non del tutto incompati
bile con l'attuale situazione diploma· 
tica della Germania, e appena adom
brato di sfumature autoritarie. Il 
«buon tedesco» Thielen, nazionalista 
quanto basta per essere fuori dalla 
realtà ma abbastanza tiepidamente no· 
stalgico del nazismo per restare dentro 
la legge, veniva a scoprirsi cosl come 
una controfigura pleonastica di Strauss: 
era fatale che i veri nazi gli prendesse
ro la mano. 

I « cosiddetti » crimini di guerra. 
Von Thadden, il loro capo, almeno ha 
il coraggio di parlar chiaro: « Noi 
siamo diventati le creature di un im
pero straniero, la nostra dignità è per
duta; il popolo tedesco sta rinunzian
do alla personalità che dovrebbe esse
re l'ispirazione dell'Europa. Può qual
cuno ragionevolmente supporre che 
questi americani difenderebbero l'Eu
ropa se ciò mettesse la loro sicurezza 
in pericolo?... Rendeteci liberi da lo
ro dunque: l'Europa appartiene agli 
europei». 

E fin qui siamo sul piano di un 
gollismo tedesco, grossolano quanto si 
voglia ma non ancora nazista; sono gli 
argomenti di Strauss tradotti in una 
forma più grezza, fatta apposta per 
eccitare un sentimento nazionale fru
strato. Ma ascoltiamolo ancora: «Do
po venti anni dobbiamo cancellare il 
sofisma in base al quale la Germania 
merita biasimo per tutti i peccati del 
mondo. Noi dobbiamo fermare que
sto richiamo al passato, questa accusa 
dei tedeschi per cosiddetti crimini di 
guerra, quando migliaia di persone 
che commisero crimini contro la Ger
mania vanno libere». 

Cosiddetti crimini di guerra? E il 
genocidio degli ebrei? Anche su que
sto punto la coscienza tedesca di Von 
Thadden non mostra neppure la più 
piccola incrinatura: «Certamente vi 
furono situazioni come Auschwitz che 
meritano biasimo, molto malamente 
condotte. Ma dobbiamo vivere per 
sempre con questo ricordo? »... « Il 
problema ebraico è diventato l'oggetto 
di un ricatto diplomatico. Noi abbiamo 
pagato agli ebrei fortune senza fine in 
indennità, in ciò che si chiama resti· 
tuzione. E loro non smettono di la· 
mentarsi del passato. Domandano con
tinuamente di più. E il governo di 
Bonn consente ogni volta. Quanto si 
può supporre che vada ancora avanti 
così? ». 

Agenda internazionale 

Niente rimorsi, dunque. Quello che 
è stato è stato. Solo una fastidiosa 
pendenza finanziaria. Non fosse per 
questi stupidi e costosi strascichi, i na
zi alla Von Thadden potrebbero fi
nalmente permettersi di guardare al 
problema ebraico col cuore leggero: 
«Gli ebrei, va bene, vi furono diffi
coltà con gli ebrei. Ma mio caro si
gnore, la Germania non ha più un pro
blema ebreo. In tutta la Germania so
no rimasti solamente 30.000 ebrei. 
Essi sono molto vecchi e quieti. I gio
vani vanno via quando possono. Gli 
ebrei non ci preoccupano più ». Oggi 
il problema razziale ha cambiato di
rezione, assumendo un sapore classi
sta: « I lavoratori stranieri sono per 
noi ciò che gli ebrei furono per il 
nazismo». 

Conosciamo troppo bene i neofasci
sti di casa nostra per non cogliere a 
volo tutto il significato di queste di
chiarazioni: una lezione del passato che 
non si vuole accettare a nessun costo, 
e dietro di questo una giustificazione 
di quel passato anche nel suo volto 
più abbietto, il genocidio. 

Del resto, in un dizionario per co
sl dire « ufficiale » del neonazismo, 
preparato in ambienti nostalgici e mes
so in vendita di recente a prezzi po
polari, alla voce «genocidio» sono 
dedicate appena 261 parole. Un di
scorsetto un po' imbarazzato e fretto
loso in cui si spiega come, tutto som
mato, i maggiori responsabili del ge
nocidio siano stati gli stessi ebrei con 
la loro fissazione di essere il popolo 
eletto che suscitava « l'avversione po
polare ». C'è anche una rettifica al nu
mero degli ebrei uccisi nei campi di 
sterminio: non sei milioni, com'è 
ormai provato, ma in tutto 350 mila o 
al massimo un milione. Una cattiva 
matematica per una cattiva coscienza. 

I confini del neonazismo. Ma quali 
sono 1 confini di questo riflusso in
quietante? Uno studio di un istituto di 
opinione pubblica apparso su « Die 
Zeit » subito dopo le elezioni bavare
si ci fornisce qualche dato rassicurante. 
La SPD, anzitutto, ha scarsissima 
presa sui giovani, il suo elettorato è 
fatto per il 61 % di elettori dai 30 e 
i 60 anni e per il 23% di elettori oltre 
i sessant'anni, i giovani dai 20 ai 30 
anni sono appena il 16%. Un dato un 
po' più amaro è quest'altro: l'l l % 
degli elettori della N.P.D. ha compiu
to studi universitari, una percentuale, 
questa, abbastanza elevata se si pensa 
che appena il 4% della popolazione 
tedesca ha un titolo universitario. Il 
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risvolto di questo dato è nell'analisi 
della composizione sociologica dell'elet
torato N.P.D. : un elettorato piccolo 
borghese con un 15% cli funzionari, 
un 20% d'impiegati, e un 26% di 
artigiani e piccoli imprenditori. 

Guardato attraverso le lenti della 
statistica, il fenomeno della rimonta 
neonazista perde molto del suo carat
tere inquietante. S1 tratta, dopo tutto, 
di strati in complesso ridotti di elet
torato, con una dislocazione regionale 
che li lascia sostanzialmente fuori dal
le zone a grande industrializzazione (il 
29% dei voti in Baviera e soltanto 
il 10% nella Renania-Vestfalia), in
somma niente cli più che una• coda 
sgradevole quanto inevitabile d1 pic
cola horghesia nostalgica di un regime 
nel qnale ha vissuto e s'è formata. 

Ma fino a che punto è legittimo cir
coscrivere l'influenza neonazista nei 
confini elettorali della N.D.P.? Gli 

episodi sconcertanti di tolleranza nei 
confronti del passato che affiorano di 
quando in quando dalle cronache giu
diziarie, i sussulti di revanscismo che 
scuotono la stessa destra « democrati
ca », il modo in cui tutto ciò finisce 
per pesare anche nella politica di go
verno, non sono forse, questi, indizi 
di come lo stato d'animo che s'espri
me nella sua forma più incontrollata 
nel voto alla N.P.D. abbia in realtà 
un'estensione assai maggiore? 

La fuga del passato. Ecco un fatto, 
uno dei tanti, che gettano un'ombra 
inquietante su come in Germania si 
cerchi di sfuggire al peso del passato, 
che si arriva a falsificare pur di di
menticare. 

Ai primi di marzo una delle emit
tenti televisive della Repubblica Fede
rale Tedesca, la televisione di Hesse, 
ha rievocato l'anniversario dell'incen-

la "riserva" Ustinov 
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O imltrl Ustinov non è stato nomi-
nato ministro della difesa del

l'URSS. malgrado la sua candidatura 
sia statg fino all'ultimo contrapposta a 
quella del generale Gretchko. il nuovo 
titolare. La • fumata bianca • è avvenu
ta il 12 aprile, quasi due settimane 
dopo la morte di Malinovski. Hanno vin· 
to, dunque, i • molli • a Mosca, tenendo 
conto delle posizioni attribuite a Usti
nov, di maggiore impegno nel Vietnam? 
Una 'valutazione superficiale potrebbe 
farlo credere, ma forse non è cosl. Ustl
nov ha mantenuto Il suo lrn:arlco al .pre
sidium e alla segreteria del partito, e 
rimane li ~upervisore dell"lndustria bel
lica sovietica, che coordina dal 1941. 
Non è nemmeno escluso che miri più in 
alto, se gli avvenimenti asiatici doves
sero peggiorare, anche se oggi rimane 
in ombra, come una • riserva • di lusso. 
La supremazia del partito sull'esercito 
era stata riaffermata, durante le labo
riose trattative per li nuovo titolare alla 
~mesa. e Stella Rossa, organo delle 
forze armate. ne aveva preso atto (col 
già citato articolo del ::tJlonnello Babin, 
cui ci siamo riferiti la volta scorsa) . 

La versione che i militari l'abbianc 
spuntata sui politici, su cui insiste tut
tora parte della stampa, non è molto 
convincente. In URSS è difficile che si 
lasci spazio a una qualsiasi forma di 
• bonapartismo •, e se Il contrasto fos
se stato di tale natura Ustinov sarebbe 
probabilmente passato. Mantengo la 
convinzione che li dibattito abbia in
vestito la strategia e la tattica da usa
re nel confronti del conflitto vietnamita, 
e sia stato quindi ,più nrofondo e più 
serio di una semplice concorrenza tra 
civili e mllltari. 

Forse è prevalsa, anoora ,una volta, 
una tesi moderata, prudenziale, di ag-

gancio a una qualsiasi apertura diplo
matica. Può essere un buon sintomo: 
che si crede ancora a un ripensamento 
americano, e non si corre a rimed! 
estremi. Purchè non si tratti di Illusio
ni: è difficile valutarlo. 

Mentre a Mosca si pesavano le di
verse opportunità, gli americani rivela
vano che i transiti di armi sovietiche 
verso il Vietnam, tramite la Cina. si 
erano intensifi.cati. Mosca non ha smen
tito, e pare che un accordo sia stato 
stipulato per impedire qualsiasi Intral
cio (ammesso che ostacoli siano vera
mente esistiti: Hanoi ha sempre detto 
il contrario). m1 americani. iper con
trollare l'afflusso degli aiuti hanno aerei
spia e satelliti-spia: gli si può credere, 
a meno ohe non vogliano provocare la 
Cina (ma nemmeno Pe<:hlno smentisce, 
anzi protesta quando si afferma il con
trario). L'accordo fra Mosca e Pechino 
sarebbe awenuto con il contributo di 
Ciu En-lai, al di sopra delle polemiche 
fra i due paesi comunisti e malgrado 
la lotta politica in corso in Cina. Pro
babilmente l'accordo non mirava sol
tanto a liouidare possibili disguidi. ma 
proprio a incrementare gli aiuti, ed è 
questo il dato positivo. 

Ustinov rimane dietro le quinte e non 
è affatto escluso che sia stato la con
troparte di Ciu En•lai, per una certa 
impostazione di accentuato impegno in 
appoggio al Vietnam. 

Forse è arlCora fondato supporre che. 
ove la pressione dell'opinione pubblica 
non dovesse risultare sufficiente (e si 
deve far di tutto perchè lo sia), I so
vietici abbiano 'tntatte le loro • riserve • 
per decidere questa drammatica parti 
ta, che consiste nel salvare i.I Vietnam, 
ognuno con i 1proprl mezzi. 

LUCIANO VASCONI • 

dio del Reichstag mandando in onda u~ 
documentario in cui sotto un tono d1 
obiettività, si dava 'grande spazio alle 
deposizioni di Goering e Goebbels 
mentre veniva ristretta e fahificata 
l'autodifesa del principale imputato, il 
comunista bulgaro Dimitrov. A qua
rant'anni di distanza la cultura di mas· 
sa tedesca spaccia ancora per bu_one 
le falsificazioni della propaganda hitle
riana. 

La fuga dal passato è una fuga dalle 
responsabilità, un modo cli cance~lare 
il senso di colpa che pesa sulla naz1on~ 
tedesca, sui migliori, che sono tanti, 
come i centomila che domenica scorsa 
erano ad Auschwitz ad assistere al· 
l'inaugurazione del monumento alle 
vittime del razzismo, e sui meno co· 
scienti, che non sono pochi e che ra~
presentano un• aliquota non trascurabi
le della Germania ufficiale.~ Il caso 
della televisione d'Hesse, per abberran· 
te che possa apparire, non è affatto 
un caso isolato. 

Per rendersene conto è necessaria 
un'occhiata alle cifre ufficiali sui 
processi ai criminali nazisti. Su 
61.761 processi intentati dalla fine d~l
la guerra, la magistratura ha riconosc1~
to perseguibili appena 6.115 imputat~. 
Tra questi solo 12, prima dell'aboh· 
zione della pena di morte, hanno d<>: 
vuto subire sentenze capitali; 71 gh 
ergastoli; 5 .911 le condanne a un n~
mero relativamente ridotto di annt; 
41.212 assolti o prosciolti iri _fase 
istruttoria. Queste le cifre ufficiali adl· 
l'inizio del '63, quando restavano a 
giudicare ancora 13.992 casi. Da all?· 
ra non si può dire ·che la musica sia 
cambiata. E' di due mesi fa la con· 
danna mitissima - appena 15 anni! 
- al responsabile della deportazi~ne 
di novantaquattromila eb1ei olandesi a 
Mathausen: il generale Harster che: 
pur essendo a conoscen:>a dei pi_an1 

di sterminio cli Hitler, lasciò parure: 
quando la guerra volgeva ormai 

al termine, anche l'ultimo treno per 
Mathausen, il treno di Anna Frank. 
perchè lui, soldato, non avrebbe com· 
messo « sabotaggio ». 

Si al genocidio ma no al sabotag· 
gm, la coscienza formalistica del buon 
tedesco nazionalista è soddi!>fatta. Qua· 
le meraviglia se un rapporto del mi· 
nistero dell'Interno di Bonn, redatt? 
con cc~1tonica minuziosità sulle cond•
:doni del neonazismo subito dopo l~ 
clamorosa affermazione delle elezioni 
bavaresi, concludeva che, dopo tutto. 
la N.P.D., non essendo, come i comu· 
nisti, esplicitamente anticostituzionale: 
doveva considerarsi meno pericolosa di 

questi ultimi? • 
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U A bbiamo aperto un nuovo ca-
pitolo nella retorica guerra 

al~a povertà in America Latina, si
mile nel tono e nella tattica ai so
gni della Grande Società di casa no
stra. I denari che servono a vincere 
~uesta guerra non sono reperibili 
tn ,Proporzioni adeguate alle neces
sita e per questo i lavori di Punta 
del Este si sono svolti ìn un'atmo
sfera di tristezza: i mezzi che ab
biamo a disposizione non sono pro
porzionati ai nostri fini ». E' questo 
ti giudizio che il New York Times 
del 15 aprile ha espresso sulla Con
ferenza interamericana dell'O.E.A. 
- chiusasi il giorno prima nella 
grande sala da gioco di un albergo 
della stazione climatica rioplatense 

- dopo aver sottolineato come il 
problema dell'integrazione economi
ca sudamericana sia altrettanto com
plicato e costoso di quello dell'inte
grazione razziale negli Stati Uniti, 
dove per anni le « facilitazioni » 
o.ff er~e alle classi povere non sono 
riuscite a risolvere il problema degli 
slums e dello sgretolamento sociale. 
~iù esplicito, il presidente equado
rtano Arosemena, lo stesso che do
~eva poi rifiutarsi di firmare gli at
ti della Conferenza, aveva rilevato 
nel suo intervento che le deficienze 
dcl sistema di aiuti nordamericano 
r~ndevano impossibile la cura delle 
piaghe sociali da cui nasce il comu
nismo. Gli U.S.A. spendono per la 
guerra vietnamita 20 miliardi di dol
lari all'anno mentre stanziano sol
t~nt? un miliardo di dollari per gli 
aiuti ai loro vicini del Sud. « Vo
gliamo aspettare che arrivi anche 
qui una terribile rivoluzione con la 
sua quotidiana dieta di morte? ». 

Poche cifre bastano a darci le pro
porzioni del fallimento di quella 
alleanza per il Progresso - svilup
po economico e giustizia sociale en-
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il Mec 
di Rockfeller 

ero una cornice di libertà istituzio
nali - con cui i tecnocrati kenne
diani, nel 1961, avevano creduto di 
poter sollevare dalla stagnazione 
l'economia del subcontinente ameri
cano. Nei cinque anni che sono tra
scorsi gli aiuti erogati dagli Stati 
Uniti non hanno superato i 5 mi
liardi di dollari, la metà cioè di 
quanti ne erano stati promessi dal
! 'amministrazione Kennedy; nello 
stesso periodo il tasso di aumento 
del reddito pro capite oscillava at
torno al 2% mentre l'incremento di 
popolazione risultava pari al 3 % ; 
la produzione di derrate alimentari 
del 1966 è risultata addirittura in
feriore a quella dell'anno preceden
te; infine il deficit della bilancia 
commerciale dei latinoamericani nei 
confronti del ricco partner del Nord 
è più che raddoppiato nello scorso 
anno rispetto al 1965, passando da 
113 milioni di dollari a circa 260 
milioni. « Se non sapremo trovare 
una via per intraprendere le riforme 
audaci che sono necessarie - cosl 
si è espresso il cileno Frei nel suo 
intervento al vertice interamerica
no - dappertutto si scatenerà la 
violenza con l'inevitabile corollario 
di un messianismo totalitario. I no
stri popoli, di cui una gran parte 
vive in condizioni subumane, non 
possono più attendere ... ». 

Ma l'unica soluzione concreta che 
sia stata proposta a Punta del Este 
è l'impegno per la realizzazione gra
duale, in quindici anni dal 1970 al 
1985, di un mercato comune lati
noamericano. Un programma insuf
ficiente e che offre solo qualche 
prospettiva a lunga distanza, mentre 
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i problemi più urgenti, di carattere 
igienico alimentare, dell'istruzione, 
dell'abolizione del feudalesimo sono 
diventati delle vere e proprie cam
biali in scadenza. 

Qualcuno alla fine pagherà per
chè i rinvii a questo punto non sono 
più possibili. Pagherà per i cento 
milioni di persone che - secondo 
quanto ha dichiarato in una confe
r~nza tenuta a Santiago il 3 aprile il 
direttore del Servizio di sanità cile
no Francisco Restat - versano in 
condizioni semibarbariche nei vari 
stati del Sudamerica, schiavi dei 
cacicchi locali, sottonutriti, con una 
media di vira che non supera i 35 
anni. 

E' una beffa perciò parlare della 
nuova politica di Washington, nei 
confronti di paesi che sono stati da 
sempre sfruttati dalle oligarchie 
economiche più grette della terra, 
quando al vertice di Punta del Este 
sono state eluse le richieste latino
americane di stabilizzazione dei 
prezzi delle materie prime e di prov
vedimenti antidumping; quando il 
drenaggio di profitti ed il drenaggio 
dei cervelli in direzione Nord assu
mono aspetti giganteschi. Non a ca
so questa « nuova politica » riscuo
te i consensi più fervidi da parte 
di quell'Organizzazione Rockfeller 
per l'America Latina che raggruppa 
l'ottantacinque per cento del capi
tale nordamericano colà investito. 
Del resto la stesso senatore statu
nitense Javits, che non passa per 
una tempra di progressista, ha os
servato sul numero di aprile di 
Fore1gn Alf airs come « il settore 
privato in America Latina non ha 
ancora dimostrato di poter soddi
sfare i bisogni materiali delle popo
lazioni e di esser pronto a far fron
te ai propri obblighi nei confronti 

della società ». o. P. • 
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~ '"\ l'Astrolabio ha riferito, con un ~ articolo di Pietro A. Buttitta, 
~ sullo svolgimento e sui risultati della 
.. '91 tavola rotonda tenutasi per iniziativa :.::::= del Movimento Salvemini, sul tema 
,,,.iii « La riforma del diritto di famiglia». 
~ Chi come me, avendo partecipato alla 
• ~ tavola rotonda in veste di presidente, 

ha avuto occasione di ascoltare, piut
~ tosto che di parlare, può dire che si 
~ è trattato di un dibattito esemplare, 
~ sia per il livello degli interventi, sia 
~ per lo sforzo fatto da tutti i parteci
•'- panti di conciliare il desiderio che una = riforma tanto necessaria si faccia con O un franco esercizio del diritto di cri
• tica. Che il progetto nato sotto il no
,M me del Ministro Reale fornisca al sen
~ so critico larga possibilità di cimen-

tarsi, non è dubbio. Ma è prevalsa, nel 
dibattito del Salvemini, Ja speranza 
che, anche partendo da un testo cosl 
lacunoso, cosl imperfetto, si possa fa
re qualcosa di utile, se il Parlamento, 
al quale spetta di trasformare il pro
getto in legge, saprà fare il suo me
stiere. Perchè ciò avvenga, i valorosi 
amici che hanno partecipato alla ta
vola rotonda hanno puntualizzato i 
loro suggerimenti, indicando i proble
mi veramente essenziali in ordine ai 
quali il progetto richiede modifiche o 
integrazioni: in modo che l'opera di 
revisione del legislatore, se egli non 
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sarà sordo alla voce della pubblica 
opinione, ne riceverà un valido con
tributo. 

Tanto più ho ragione di chiedere 
scusa se farò qui il guastamestieri, 
sollevando dubbi proprio su una parte 
del progetto che ha trovato consen
zienti i partecipanti alla tavola rotonda 
del Salvemini e che risponde a ten
denze generalmente considerate pro
gressive. Sono dubbi che, abusando 
della mia qualità di presidente della 
tavola rotonda, ma con le rèmore che 
la coscienza dell'abuso mi imponeva, 
no esposti nella discussione svoltasi, 
come di consueto, nella sede dcl Mo
vimento Salvemini, ricevendo una cor
tese risposta dall'amico Graziadei. Ma 
poichè la risposta non mi ha convinto, 
non so resistere alla tentazione di ri
tornare per iscritto sull'argomento, nel
la speranza di suscitare un dibattito 
che mi parrebbe assai utile. Ecco di 
che cosa si tratta: io credo - anche 
se sono il solo o uno dei pochi a cre
derlo - che l'introduzione della co
munione dei beni, quale regime patri
moniale legale tra i coniugi, sia una ri
forma non meditata e pericolosa. 

Il nuovo regime. In che cosa con
sistono, principalmente, le modificazio
ni introdotte dal progetto nel regime 
patrimoniale dei coniugi? Se si pre-

scinde dalla soppressione di un isli
tuto desueto come la dote, sul qua~ 
nessuno verserà certamente una la~J1j 
ma, a prescindere dall'introduzione e 
fondo patrimoniale, destinato probj° 
bilmente a rimanere sulla carta, .a 
grossa novità è che, nel progetto,. il 
regime patrimoniale legale tra i c?n~u· 
gi diventa la comunione dei beni, in· 
tesa come comunione degli acquisti. fat· 
ti dopo il matrimonio. La comun1on~ 
dei beni tra coniugi esiste anche . oggi 
ed è regolata da un'apposita sezionI. 
la V, del capo III, titolo VI, libr? · 
dcl codice civile. Ma la comunJO~e 
prevista dal codice civile si differenzl" 
da quella del progetto Reale, non so ? 
e non tanto perchè è comunione uni· 
versale degli utili e degli acquisti, ~e~· 
tre il progetto la limita agli acqu1st1, 
quanto perchè la prima è una co~u
nione convenzionale, che, se i con1u· 
gi lo vogliono, si sostituisce al regi11;e 
della separazione dei beni, mentre ~ 
seconda costituisce, come si è detto, il 
regime patrimoniale legale, che i co· 
niugi possono ripudiare soltanto adot· 
tando, con una convenzione stipulata 
per atto pubblico, il regime della se· 
parazione dei beni. 

Il lettore inesperto o disattento può 
avere l'impressione che la differenz~ 
sia minima. Dopo tutto, in entrambi 
i casi, i rapporti patrimoniali tra i CO-



n.iug1 possono c'~crc rcgol.1ti con il 
sistema della separnzione <lei beni o 
~ff quello della comunione: la sola 

~renza è che, per il codice vigente, k s1 vuole la comunione, bisogna dir
, mentre, per il progetto, occorre 

~na espressa manifestazione di volon
~ ~e si. pref~risce la separazione dei 

n1. A1 comugi spetta dunque sem
Pre la scelta. Ma, in realtà la difie
knza è e~orme. Fra i tanti a;petti del-
. evoluzione che subisce il matrimo

nio nella società modem~. vi è anche 
- ed è forse uno di quelli che posso
{ ~sere salutati con maggiore com
P.ac1mento - la ripugnanza a conce
pire l'unione tra coniugi come un 
}~Pporto patrimoniale, che richieda 
1.ntervento del notaio. Il regime pa

~~ll~oniale del matrimonio, nella gran-
11ssrma maggioranza dei casi, è quello 
egale. La scomparsa della dote è in 

Parte, anche se in parte soltanto, dovu-
~a a questa evoluzione psicologica. Cre
i 0 che le comunioni tra coniugi, stipu
~te con apposita convenzione, siano og
g~ rarissime: di solito, i coniugi prefe
riscono decidere caso per caso se fare 
un acquisto in comune o singolarmen
be, se intestarsi congiuntamente un 
ene acquistato o intestarlo a uno di 

e~si. Domani, se il regime patrimo· 
~al~ legale sarà la comunione, la gran

ss1ma maggioranza dei matrimoni 
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Le ragioni che ispirano il progetto di riforma del regime patri
moniale dei coniugi sono, secondo la relazione ministeriale, 
quelle di eliminare l'autonomia patrimoniale di ciascun coniuge 
nell'ambito fami liare per evitare il costituirsi di elementi di 
contrasto che non cementerebbero l'armonia dei rapporti. 
Ma il discorso andrebbe capovolto perchè, nel regime di 
comunione dei beni, è difficile evitare un continuo, odioso, 
confronto tra il contributo che un coniuge porta all'incremento 
del patrimonio comune e il contributo dell'altro coniuge 
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sarà regolata da questo sistema. Per 
due fidanzati, il dirsi reciprocamente 
che il matrimonio è una bella cosa, 
ma che, quanto ai beni, ciascuno si 
tiene i suoi, e pretendere di portare 
l'altro davanti al notaio perchè dia 
atto di questo accordo, non è cosa fa
cile. E la difficoltà, mi creda l'amico 
Graziadei, non sorge soltanto nelle 
zone sottosviluppate del paese. meno 
inclini a parlare spregiudicatamente di 
rapporti patrimoniali. Probabilmente 
accadrà il contrario. Sono proprio i set
tori più avanzati della collettività i più 
distaccati da una tradizione che vede
va, si, nel matrimonio, l'unione di due 
anime e di due corpi, ma anche quella 
di due fortune. Quanto poi alla possi
bilità di passare, nel corso del matri
monio, dalla comunione dei beni alla 
separazione, la difficoltà sarà anche 
maggiore. A meno che i coniugi si 
trovino d'accordo - e di solito l'ac
cordo ci sarà soltanto quando essi ne 
sentano la necessità per facilitare i 
loro rapporti con i terzi - sulJa ces
sazione del regime di comunione, la 
proposta, fatta da uno di essi, di pas
sare dalla comunione alla separazione 
dei beni, -avrà di regola il significato 
di un avvio alla separazione coniugale. 

Dunque, ed è questo un primo pun
to da chiarire per valutare il significato 
della riforma, il regime della comu-

nione dei beni diventerebbe, non sol
tanto un regime normale, ma anche un 
regime, se non legalmente, psicologi
camente quasi obbligatorio. 

Il salario della casalinga. Quali so
no le ragioni che ispirano, in questa 
parte, la riforma? Graziadei le ha 
espresse, con la sua solita incisività, 
prendendo le mosse dalla lettura della 
notizia giornalistica di una sentenza 
con la quale un tribunale della Ger
mania occidentale ha attribuito, in una 
causa di risarcimento di danni, al la
voro di una « casalinga » un valore pa
ri a quello che può essere lo stipendio 
mensile di un operaio specializzato o 
di un impiegato di medio livello. Que
sta sarebbe l'esigenza che la comunio
ne dei beni si propone di soddisfare: 
porre fine all'ingiustizia di cui oggi 
sono vittime le donne che, dopo avere 
assicurato, con una vita di sacrificio, 
il regolare funzionamento di una casa, 
dopo avere dato al marito la tranquil
lità necessaria al suo lavoro, contri
buendo cosl al miglioramento delle 
sorti economiche della famiglia, si tro
vano sprovviste di qualsiasi mezzo di 
sostentamento, alla mercè di un mari
to ingrato o, alla sua morte, di parenti 
avidi e ingenerosi. 

E' un'esigenza incontestabile, che in 
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qualche modo deve essere soddisfatta, 
ed è un'esigenza che risponde a una 
situazione tipica, tuttora prevalente 
nella nostra società. Il marito che la
vora e guadagna, la donna che atten
de alle fatiche domestiche : questa è 
ancor oggi la situazione della maggior 
parte delle coppie matrimoniali italia
ne. E, quando essa si verifica, la co
munione dei beni trova un'indubbia 
giustificazione in una certa equivalen
za del contributo che i due coniugi 
portano alla vita della famiglia. Si 
tratta però di uno schema che, se ri
sponde a uno stato di cose quantita
tivamente prevalente, consente tutta
via ampie eccezioni. I redditi di certe 
attività commerciali, industriali, pro
fessionali, raggiungono livelli che esclu
dono qualsiasi equivalenza tra il la
voro che li produce e quello di una 
donna che diriga una casa e attenda 
alle faccende domestiche: e si tratta 
di quegli ambienti sociali nei quali più 
spesso la donna scarica su personale 
salariato fatica e responsabilità, go
dendo tutti i benefici di una situazione 
privilegiata. Oggi poi, con l'accesso 
delle donne a molte attività profes
sionali, queste situazioni di squilibrio 
si presentano talvolta rovesciate. La 
moglie, dedita ai piaceri della canasta, 
dcl celebre chirurgo o il marito prin
cipe consorte della grande attrice sono 
le più tipiche espressioni di questi 
aspetti di una realtà, che è però assai 
più ampia e assai più meritevole di 
considerazione. Graziadei, con la sua 
consueta arguzia, mi ha rimproverato 
di preoccuparmi troppo dei Meneghi
ni d'Italia: ma i casi in cui la man
canza di un'equivalenza tra il valore 
dell'attività dei due coniugi rende dub
bia l'equità di un sistema basato sulla 
comunione degli acquisti, vanno molto 
al di là del mondo che popola le pa
gine dei rotocalchi. Non è anzi neppu
re escluso che i dubbi siano leciti 
perfino in alcune situazioni che si pos
sono verificare in quegli stessi ambien
ti sociali ai quali rivolgono particolar
mente la propria attenzione i fautori 
della comunione dei beni. La moglie di 
un uomo fannullone e scialacquatore, 
che, con i frutti dcl suo lavoro, si 
sforza di formarsi un peculio, per il 
giorno in cui si troverà abbandonata 
a se stessa e incapace di guadagnarsi 
la vita, non può essere tenuta a divi
dere con il marito i modesti acquisti 
che le accada di fare. 

Sono casi singolari, dci quali il le
gislatore si può disinteressare? Non lo 
credo. E, comunque, non saprei ac
cettare il concetto che la legge debba 
provvedere per la generalità dei casi, 
senza preoccuparsi del margine di in-
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giustlZla o di disagio che può verifi
carsi nella sua applicazione. Il legisl.t
tore ha il dovere di consegnare le sue 
disposizioni in modo da assicurare un.1 
soluzione conforme a giustizia a tutti 
gli aspetti della realtà sociale che non 
siano cosl irrilevanti da non meritare 
alcuna umana considerazione Nel no· 
stro caso, siamo ben lontani da questo 
limite: tanto più in quanto si tratta 
di norme regolatrici di un regime pa · 
trimoniale, destinate ad applicarsi là 
dove un patrimonio esiste. E purtrop
po ciò non accade nella maggioranza 
dei casi. 

Ma, a prescindere da ogni valutazio
ne quantitativa, direi che la comunio
ne dei beni, come regime patrimonia
le legale tra i coniugi, contrasta con 
gli sviluppi odierni dell'istituto ma 
trimoniale. Il progressivo accesso del
le donne a tutte le occupazioni rende 
sempre più la figura della « casalin
ga » espressione di un passato desti
nato a essere, sia pur lentamente e 
faticosamente, superato. Gli sforzi che 
si devono fare sono diretti, più che a 
proteggere la «casalinga » come tale, 
a modificare una situazione nella qua
le la donna sia condannata a esauri
re le proprie energie nel lavoro dome
stico: collectivizzazione di certi servizi, 
nuove forme di alimentazione, nidi 
d'infanzia, ecc., sono altrettanti mezzi 
per raggiungere questo scopo. D'altro 
lato, il matrimonio tende a essere una 
unione sempre più basata sulla sponta
neità degli affetti che sulla coercizio
ne; e, attraverso questa trasformazio
ne, tende inevitabilmente a essere una 
unione meno stabile. Essere favorevoli 
al divorzio vuol dire appunto accettare 
gli inconvenienti di una minore stabi
lità del matrimonio in cambio di una 
maggiore libertà e volontarietà del 
rapporto. Come si concilia con queste 
tendenze un sistema legale di comu
nione dei beni che stabilisce tra i co
niugi un legame di natura patrimo
niale, che introduce ne] loro rapporti 
questioni e contrasti di interesse, che 
subordina la prosecuzione o la rottura 
dell'unione matrimoniale a motivazio
ni estranee a qud sentimento che do
vrebbe costituirne la base? 

La comunione dei beni. La relazione 
ministeriale sul progetto afferma che 
la riforma del regime patrimoniale le
gale dei coniugi « è dettata soprattut
to dall'intento di eliminare l'autono
mia patrimoniale di ciascun coniuge 
nell'ambito della famiglia, che deter
mina inevitabilmente il costituirsi di 
elementi di contrasto che non concor
rono certo a cementare l'armonia dei 
rapporti ». A me pare che questo di-

'.., 
1 N I· sc111 'o v.1J.1 totalmente capovo to. 1 d 

l'attuale sistema di separazione e~ 
. d1 beni, sorgono raramente contra.su 

ordine patrimoniale tra i coni~gt, ~f 
a che dura l'unione matrimoniale. .1 

inconvenienti si verificano, caso mai_, 
quando il matrimonio si scioglie: _e 
quello il momento in cui la mogli~ 
·« casalinga » si vede spogliata dei 
frutti del suo lungo e oscuro lavoro. 
E perciò, come dirò, è appunto ~uello 
il momento in cui si sente l'esigenza 
di misure riparatrici. Nel regime di co· 
munione dei beni è difficile evitare un 
continuo odioso ~onfronto tra il con· 
tributo che un coniuge porta all'incrl" 
mento del patrimonio comune e qu\ 
lo dell'altro; e non mancherà, in que · 
lo che porta o che crede di por.tare u~ 
maggiore contributo, l'impressione ~ 

. . ·fi t . e in essere ingiustamente sacri ca o, • . 
un paese cosl incline al sotterfu~10: 
come è il nostro, vi saranno contu~t 
che troveranno le vie per sottrarre a· 
la comunione cespiti che non ritengo-

!' o no giusto o comunque non vog 1on 
condividere con l'altro coniuge; e q.ffi· 
sta sola possibilità determinerà di · 
denze e sospetti. Si dirà che quedto 
è nero pessimismo, perchè tra ue 
persone che fanno vita comune, che 
vanno a letto insieme e insieme fan· 
no figli, così meschini sentimenti non 
dovrebbero trovar posto. Ma, purtrop· 
po, l'esperienza insegna che. il dena· 
ro, la ricchezza, ha questo triste po~e~e 
di contaminare perfino i sentimenti in 
cui la personalità umana è tota1!11ehte 
impegnata. E non si dimentichi e e, 
con l'avanzare degli anni, il va1°J. 
dei beni non è tanto determinato da 
la possibilità di godimento che olfr~· 
no al proprietario, quanto dal suo di· 
ritto di disporne per il tempo succes: 
sivo alla sua morte. Quanti sono 1 

coniugi legati da una unione così pe;· 
fetta che ciascuno di essi non facci~ 
alcuna distinzione tra i parenti propri 
e quelli dell'altro? 

Si pensi soprattutto alle unioni ma· 
trimoniali meno salde, che vanno avan· 
ti per forza d'inerzia, con la costante 
prospettiva di un naufragio. E sono 
tante! Quale influenza potrà avere su 
ciascuno dei coniugi la consapevolezza 
che, continuando a tollerare una situa· 



zione ingrata, non soltanto ne subisce 
il ~sagio, ma, al tempo stesso, fa bene
ficiare l'altro coniuge della metà di 
qu'.i°to gli accada di poter guadagnare 
e 10vestire? Fra i due sistemi quello 
~he, in modo più maldestro, mette tra 
1 coniugi il dito è secondo mc, pro
prio quello che si basa sulla comunio
ne dei beni. 

Fratelli siamesi per legge. Peggio 
~ncora quanto accade nei rapporti con 
1. terzi. Il progetto regola questa mate
ria con quatro articoli (dal 223 al 226) 
che mi paiono, tecnicamente, di una 
fattura assai mediocre. Lasciamo sta
re i problemi strettamente tecnici. Ba
sti dire che i beni facenti parte della 
comunione - e sono tutti quelli acqui
stati dopo il matrimonio - garanti
scono soltanto le obbligazioni attinenti 
all'amministrazione dei beni stessi, al 
m~~tenimento della famiglia, alla som
m101strazione degli alimenti dovuti per 
legge dall'uno o dall'altro coniuge, 
oppure che siano state contratte da en
~rambi i coniugi o da uno di essi, ma, 
in questo caso, nei limiti dci poteri 
preveduti dall'art. 220 (che è inutile 
stare qui a spiegare). Il fatto è che il 
cr~tore insoddisfatto, quando andr~ 
a pignorare i beni mobili o immobili 
di proprietà comune dei coniugi, si 
potrà sentir dire che deve rimanere 
a becco asciutto perchè il suo . cre?it~ 
non deriva da una delle obbltgaz1001 
s~pra elencate. La prima conseguenza 
di questo sistema sarà che, varata la 
riforma Reale un uomo o una donna 
sposati non t

1

roveranno chi gli faccia 
un soldo di credito senza la firma del
l'altro coniuge. Ora, che sia conform~ 
a una concezione moderna del matn
monio il fare di due coniugi qualcosa 
come due fratelli siamesi, mi pare 
assai dubbio. La seconda conseguenza 
sarà che in un paese di cattivi paga
tori come il nostro - e mi scuso di 
ricordare per la seconda volta aspetti 
non felici del nostro temperamento 
nazionale - i creditori che non pren
dano queste' cautele si rrcwrranno di 
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fronte debitori più che mai a1mati e 
agguerriti. . 

Graziadei, che è favorevole al si
stema della comunione dei beni, trova 
anzi che è un'incongruenza l'escludere 
dalla comunione, come fa il progetto, 
i beni destinati all'esercizio di un'im
presa. E certamente è una larga brec
cia che si apre nel sistema. Ma non 
si può dar torto al progetto se ha ar
retrato con spavento di fronte a una 
estensione della comunione ai beni de
stinati all'esercizio di un'impresa. Si 
ha un bel rompersi la testa nello sfor
zo di conciliare il regime della comu
nione dei beni con le norme che rego
lano la vita di un'impresa. Non si 
approda a nulla: qui lo scherzo ~ci 
fratelli siamesi diventa veramente in

tollerabile. Come è possibile che una 
persona sposata non possa intrapren
dere un'attività commerciale o indu
striale senza il consenso dell'altro, che 
ecrli dehba condividere con l'altro la ,.. 
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responsabilità di tutte le decisioni con
cernenti l'esercizio dell'impresa, che 
entrambi debbano correre i rischi di 
questa, fino a essere, quando occorra, 
coinvolti insieme nel fallimento? Il 
richiamo di Graziadei alla coerenza ha 
un valore: quello di sottolineare i pe
ricoli e gli inconvenienti di un regime 
patrimoniale legale tra i coniugi basa
to sulla comunione dei beni. 

La via da scegliere. E tuttavia un 
problema esiste. Un problema che al
tri paesi, prima di noi, hanno tentato 
di risolvere accogliendo, in varie for
me, sistemi ispirati alla comunione dei 
beni. Nella tavola rotonda dell'Eliseo, 
queste esperienze straniere sono state 
diligentemente ricordate e non si può 
non tenerne conto. 1-Aa si tratta, nella 
maggior parte dei casi, di esperienze 
recenti, che non hanno avuto un ade
guato collaudo. Per di più, se è fa
cile conoscere i testi delle leggi stra
niere, è più difficile avere notizie pre
cise sulla loro applicazione. E un si
stema legislativo non si giudica dalla 
lettura delle sue disposizioni. Quale 
idea potrebbe farsi uno straniero del 
regime patrimoniale del matrimonio 
vigente in I talia, consultando il codi-
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ce civile, con i suoi 11 articoli sul pa
trimonio familiare e i suoi 33 articoli 
sulla dote? Anche nell'accettare gli 
insegnamenti delle esperienze stranie
re occorre perciò usare cautela e non 
dimenticare lo stato della nostra so
cietà, la nostra tradizione, il carattere 
del nostro popolo. 

Quale sia la via da seguire è un ar
gomento che eccede i limiti di un ar
ticolo e quelli della mia competenza. 
Vorrei soltanto indicare alcuni indiriz
zi di ricerca che potrebbero suggerire 
diverse soluzioni, applicabili in parte 
alternativamente, in parte congiunta
mente. 

Si può, si deve riesaminare il no
stro diritto successorio, per dare un 
più adeguato riconoscimento a quel 
rapporto che deriva dall'unione tra 
coniugi. In aggiunta ai diritti che de
rivano dalle disposizioni in materia 
ereditaria, si può forse prevedere un 
diritto di quello che chiamerei il co
niuge meno favorito nei confronti del
! 'altro o degli eredi dell'altro. Si trat
terebbe, cioè, di riunire idealmente, al 
momento della morte di uno dei co
niugi, dell'annullamento del matrimo
nio - e domani del divorzio -, co
me forse anche della separazione co
niugale, i patrimoni di entrambi i co
niugi; di valutare d'accordo tra gli 
interessati o di far valutare dal giudice, 
con poteri di equità, quale sia stato 
il contributo di ciascuno dei coniugi 
alla formazione di questo unico patri
monio ideale; di dare al coniuge che 
abbia dato un contributo sproporzio
nato agli incrementi del proprio patri
monio personale, il diritto a un con
guaglio, in natura o in danaro, tale da 
ristabilire un più giusto equilibrio. 
Queste due soluzioni - disposizioni 
successorie e conguaglio - hanno il 
vantaggio di intervenire nel momento 
in cui è più sentita l'esigenza di porre 
rimedio a possibili situazioni di di
sparità tra coniugi, senza mettere pre
ventivamente il dito tra di essi, quan
do i pericoli sono maggiori dei possi
bili vantaggi. Ma se si ritiene indispen
sabile fare qualcosa anche nel corso 
dell'unione matrimoniale, si potrebbe 
pensare a una comunione limitata ai 
beni necessari alla vita dei coniugi: 
casa di abitazione, mobili che l'arre
dano ecc. 

Anche per i dubbi che sono venuto 
esponendo, mi auguro che essi, se sa
ranno condivisi da altri, non ritardino 
l'approvazione del progetto, opportu
namente modificato. Il nostro legisla
tore non ha bisogno di inviti alla me
ditazione che paralizzino la sua, già de
bole, volontà riformatrice. 
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continuazioni 
mezzo puoi considerarti senza sca'?po. 
Non puoi fare altro che cercare di co
prirti il più possibile, altro che fare 
resistenza come dicono loro ... •· 
G.B.L., «capellone», si autodefinisce 
« provo». «Appartengo al Gru~po 
Provos Roma 1 siamo non violenti e 
cerchiamo di d~re al nostro dissenso 
una carica di ironia sferzante, ogni ma· 
nifestazione per noi deve risolversi. i~ 
uno spettacolo carico di frecce s~t1r1• 
che verso chi ci impedisce di esercitare 
il nostro diritto di uomini liberi, po
tremmo quasi chiamarla una manifesta· 
zione-happening. Era questo che ce~ca· 
vamo di fare di fronte all'ambasciata 
americana il 12 aprile. Volevamo e_ser~ 
citare la nostra protesta al di fuo_r1 di 
ogni violenza. Ma non c'è stato niente 
da fare. Dopo il ridicolo fallim~nt~ 
dell'operazione-idranti, i poliziot~1 si 
sono scatenati. Io sono stato trascinato 
a forza sul marciapiede e circondato 
da sei o sette uomini in divisa. Uno 
picchiava e gli altri cercavano di non 
farmi uscire dal cerchio. Ho avuto un 
forte calcio in testa e ho cominciato a 
sanguinare. Non so ancora come s_ono 
riuscito a liberarmi dalle loro mani ed 
a fuggire. Ma perchè fanno cosl? ··· •· 

Dal fuciliere di Bava Beccaris al· 
l'anonimo poliziotto del centrosinisill: 
Dagli zoccoli ottocenteschi dei cav 1 

lanciati contro le folle anarchiche e so· 
cialiste, alle moderne tecniche di re· 
pressione poliziesca. Questo è il carn· 
mino che la polizia italiana ha per· 
corso dai moti antitambroniani del '6~ 
alle manifestazioni paciliste per ~ 
Vietnam, alle proteste operaie d'oggi. 

In questa dimensione di violenz~ 
non ostentata, è incapsulata la realt~ 
della protesta italiana di questi « anni 
facili » del centrosinistra. Una formu; 
di governo dimostratosi incapace, · 
nora, di uscire dalle pastoie di un aut<: 
ritarismo che trae origine dalle sedi· 
mentazioni ottocentesche che ancora 
condizionano buona parte della nostra 
classe politica. II « cittadino che no~ 
esiste » è ancora il nucleo della realta 
civile e politica italiana. Anche in que· 
sti nodi di illegalità quasi codiiica~a, 
va rintracciata la parziale non verità 
del nuovo, che sarebbe dovuto scatu· 
rire dalla fine dei 17 anni di centrismo 
divenuto stagnante regime e dal na· 
scere dell'esperienza del centrosinist:a· 
«Da oggi ognuno è più libero». S~1a· 
mo ancora aspettando quell'« oggi»· 
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