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concordato postconciare! 
S egnaliamo ai lettori di Astrolabio 

uno scritto sullo revisione del 
Concordato comparso nell'Avanti' del 
3 ottobre. E' uno scritto serio, degno 
di attenzione, di un commentatore che 
condiziona lu fedeltà al centro-sinistra, 
anche nella edizione 196 7, ad una 
esplicita e specifica rivendicazione di 
un « aggiornamento » dcl Concordato, 
depurato dalle clausole di protezionismo 
confessionale che oggi risultano più in
tollerabili. 

Un'operazione indolore. Interessa la 
risposta, che vi è implicita, all'on. Ru
mor, che comìidera l'alleanza cattolico
socialista come una formula politica di 
lungo periodo, cd nll'on. Piccoli, che 
s'impazientisce per queste intempesti
ve molestie della vigilia. Se voi volete 
- dice l'Avanti! - un'alleanza dure
vole tra forze politiche, ciascuna distin
ta dalla propria Cttratteristica non ri
nunciabile fisionomia, come vuole Ru
mor, dovete ben valutare come siano 
inaccettabili per un partito laico questi 
ingombranti residui confessionali, e do
vete valutare come un chiarimento ap
paia necessario proprio ora, prima del 
confronto e della scelta elettorale. 

Lo scrittore non è un laicista intran
sigente, tutt'altro. Come farebbe ad es
serlo in nome di un sistema che ha il 
compromesso u ~un regola di vita? A 
suo parere potrebbr trattarsi di una 
« operazione indolore », salvo - egli 
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dice - il punto che riguarda il matri
monio: e non è poco. Occorre a suo 
giudizio un po' di coraggio: il coraggio 
delle decisioni politiche. 

A favorire l'iniezione di coraggio 
utile alla operazione indolore è inter
venuto anche il Partito Repubblicano 
che propone un ordine del giorno, ac
cettabile anche dalla Democrazia Cri
stiana, che inviti il Governo a prende
re l'iniziativa di trattative con il Vati
cano ai fini di una circoscritta revisio
ne delle disposizioni dcl Concordato. 

Divorzio ed elezioni. Resta ignoto, 
almeno per ora, l'impegno dci due par
titi per il problema, politicamente più 
acuto, del divorzio. I socialisti si sono 
efficacemente adoperati per fame di
chiarare costituzionalmente legittima la 
proponibilità. Se la coscienza laica 
avesse un minimo di presa nelle forze 
politiche non cattoliche non manche
rebbe in Parlamento la maggioranza 
necessaria a far passare un provvedi
mento onesto e moderato come quello 
presentato dall'on Fortuna per lo scio
glimento dei matrimoni impossibili. Ma 
giunti al momento della decisione poli
tica, con le elezioni in vista, altre preoc
cupazioni vengono a distorcere la co
scienza laica. 

Questa faccenda delle elezioni vicine 
intorbida il discorso sul valore politico 
di queste battaglie laiche, anche se non 
lo chiude. Intorbida il discorso pcrchè 

genera molto facilmente il sospetto del
lo strumentalismo politico. Perchè, si 
domanda la Democrazia Cristiana, que 
sta sortita quasi improvvisa sul concor
dato? Un diversivo polemico a titolo 
di avvertimento perchè sia senza incri
natura la difesa dell'operato del Presi
dente della Repubblica, certo discuti
bile dal punto di vista della sua figura 
costituzionale di rappresentante di tut
to il popolo? O perchè capiscano il la
tino i comunisti che hanno votato l'ar
ticolo 7? Potrebbe anche servire a pre
disporre una posizione elettorale utile 
alla cattura di una certa frangia di elet
torato laico e moderato. 

La Tipperary laica. Tuttavia resta il 
fatto che dopo il divorzio anche questo 
problema della revisione del concorda
to sia emerso su un piano di agenda 
politica dal quale si può sperare non 
sia cancellato. E' un principio soltanto 
s'intende. La logica dell'organizzazion~ 
laiCtl della vita civile è soddisfatta solo 
con la piena separazione da ogni forma 

Preoccupavoni elettorali intorbidano le 
attuali polemiche sul concordato e il dt
vorxio. La rtrumentaliU4%ione di certe 
esigenze di civiltà non può portare lon
tano: non è su questa ambiguità che ; 
partner della DC possono affermare la 
loro coscienza laica e autof/oma. Nelle fo
to: a sinistra il tribunale della Sacra Ro
ta; a destra Nenni, Basro e Pzccolt. 



DIVORZIO 

la sveglia 
elettorale 

I n queste ultime battute della legi
slatura, una presenza diabolica agita 

le acque, non diremo tranquille ma sta
gnanti, dcl ccntro-ainiatra. Il diavolo 
laico, il diavolo divorzista. Chi l'ha 
evocato: soltanto l'onorevole Fortuna? 
No, ancora più efficacemente la paura 
delle dczioni. 

Tutto è cominciato una settimana 
fa, alla commissione giustizia della Ca
mera. Fm'allora il tema del divorzio 
era rimasto ai ~ delle preoccu
pazioni ddla cbalizionc di governo. 
L'incanto si è rotto giovedl 28 ICttcm
bre, quando il sottosegretario Miasi ha 

dichiarato formalmente che il perno 
era contrario alla ulicriote .dilcuuione 
sul «progetto Fort~ i., DOD aven
do e inteso di includere il divorzio nel 
proprio pqramma e nel testo di rifur. 
ma del diritto di f1mia)ia, ed anzi lo 
ba CIClmo ». Questa paaa di~ 
aveva un rifleuo imftwdiato ,..;no 
del Partito IOc:illiata per l'auema dal
la leduta dell"oaorcvole Repimi, np. 
piaentantc dcl PSU, che sià in ,...... 
to li era espreuo in awUen mvoie
vole al ~to in ~llione. 
n PSU 'ftDiva infine c:biamato in c:ama d:.::f di moderuioae cJaraid dlJ... 
I' Piccoli. n paeauppo1to era 
sempie che l'ta:0rdo di pano adu
de api E 1 f lmeDte Ja paw in cniwide
qdone del di"VOaio. 

tutto sconosciute. Non è ignota la riu
nione avvenuta, in casa dell'onorevole 
Nenni, nd novembre dello scorso anno 
tra diversi esponenti dd Partito socia
lista, i quali convennero sull'opportu· 
nità di neutralizzare le pericolose fan
tasie divorziste e montando • il proget· 
to di riforma dd diritto familiare pre
sentato dal ministro Reale. D'altra par
te - tanto per toccare un altro settore 
ddla maggioranza particolarmente sen
sibile in ~ J>Criodo ai temi laici -
esponenti qualificati della Lega per il 
divorzio hanno più volte accennato 
pubblicamente agli interventi dell'onoo 
revole La Malfa sull'on<>revole Ballar
dini, presidente della Commis~one af. 
fari coetituzionali della Camera, prima 
che questa rigettasse l' ecceziqne di C:O
stituzionalità ddla proposta .• di · legge . 
sul divorzio, esortandolo a · ,ripiegare 
sull'ammissione del divorzio per·il solo 
matrimonio civile. La Malfa si ·è poi, 
evidentemente, Aicreduto difendendo 
appaai.onatamente la decisione della 
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Commiaiionc affari costituzionali. Sta 
di fatto - ed è l'unico insegnamento 
che si pub trarre da questi episodi -
che l'attegi•mento dei settori laici del 
pano sul tema dcl divorzio è stato 
c:azatterizzato fino ad oggi da una fin 
tloppo spinta cautela. 

B' cambiato quakosa, ogi? L'A.,.._ 
li! ba risposto fermamente agli interes
•d m111igU dell'onorevole Piccoli, ri
chiMMndo alcuni punti fondamentali 
ciel Conamlato che dovrebbero aidae 
IOtto i rigori clclla ievisione. Meno 
c:bialO à nato sul diwrzio. B non a 
CllO, ~ proprio questo è il teme 
ICOttlDle del momento. Depo di m
notllione, d'rrhronde, è il tooo inusita
tAIDeDte mimato ed equilibrato CIOD 
cui, da una pertc e dall'altra.· si coodu-
ce questa polemb su temi che in pu
_, banno lelDpl'C • to gli umod 
Pita .ima. Penino ieyt,O:nHlon Rp.. 
.... à in~ ....... di c;oa.. 
cmdllD cm w ..., --~ 
... Qoe.-'o? E' l'li>I 

~ ~-==·t ~ 
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più semplicemente è l'interesse comune 
di non aggravare le fratture della mag
gioranza in questo periodo pre-eletto
rale? O, ancora più semplicemente, è 
la comune speranza, di laici e di catto
lici, che la fine della legislatura riesca 
ad esorcizzare definitivamente il dia
volo divorzista riportando la pace tra 
gli alleati? 

Una prospettiva amara. In questa si
tuazione, avanzare delle previsioni at
tendibili sull'iter dcl progetto di legge 
sul divorzio è estremamente difficile. 
L'onorevole Fortuna, nell'intervista 
che ci ha concesso, ha voluto evitare 
la facile musica dell'ottimismo. Per 
conto nostro, ci limitiamo a notare che 
ancora una volta i settori laici del cen
trosinistra dimostrano la volontà di 
strumentalizzare i temi del laicismo, 
loro malgrado portati avanti nel paese. 
Che ancora una volta la sinistra si ri
vela incapace di inquadrare la temati
ca dei diritti civili nelle proprie stra
tegie. Nè possiamo sottacere i dubbi 
che la presentazione di un proprio pro
getto di legge sul divorzio, parallelo a 
quello Fortuna, da parte del PCI con
tinua a sollevare, malgrado le ripetute 
assicurazioni. E' chiaro ormai che sia
mo al punto in cui la battaglia per i 
diritti civili si svolge nel paese irrime
diabilmente all'esterno dei partiti. Pro
babilmente, alle prossime elezioni, si 
svolgerà co11lro i partiti. Una prospet
tiva particolarmente amara per il PSU. 
Nella sua intervista l'onorevole Fortu
na ha prospettato la possibilità di 
«chiare, radicali e immediate risposte», 
sia come socialista che come parlamen
tare, a un atteggiamento sostanzialmen
te insabbiatore <la parte del suo partito. 
Sarà interessante vedere quali saranno 
le conseguenze pratiche di una simile 
posizione. 

Il divon:io è giunto al punto critico. 
Ci è parso opportuno perciò interroga
re il protagonista di questa battaglia, 
il quale, imprevedibilmente, è riuscito 
in un anno e mezzo a imporre questa 
riforma come un vasto problema socia
le. 'E' un fatto nuovo e, a prescindere 
dalle strumentalizzazioni dei partiti, 
non passerà senza lasciare traccia. 

M. S. • 

abbonatevi a 
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DIVORZIO 

SE l PSU 
MOLLA l GIOCO 
INTERVISTA CDII LORIS FORTUNA 

D. - Il problema dei divorzio è 
giunto a un punto decisivo. Dopo il no 
del governo al Suo progetto di legge, il 
gioco è passato definitivamente ai PSU. 
Quali previsioni può avanzare, in que
sta situazione, sul piano parlamentare? 

R. - Vorrei osservare innanzitut
to che mi sembra inesatto dire che « il 
gioco » sia passato « definitivamente » 
al PSU. 

Il PSU, in quanto tale, è semplice
mente « fuori gioco », come tutti gli 
altri partiti laici in quanto tali. Ci piac
cia o no, questa è la situazione. 

Se ho scelto di presentare la mia pro
posta direttamente in Parlamento, e 
non nelle sedi appropriate del PSU nel 
quale milito; se ho scelto di appoggiar
mi direttamente ad altre forze reali del
la nostra società civile, alle masse dei 
laici e dei socialisti, a quelle dei fuori· 
legge del matrimonio; se ho combattuto 
questa battaglia innanzitutto con la 
LID, fianco a fianco con compagni di 
diverso partito, in una nuova unità, 
con nuovi metodi; se ho posto l'accen
to, nel difendere il mio progetto, sulla 
dignità e l'autonomia del Parlamento e 
dello Stato stesso, oltre che sulla neces
sità di una grande battaglia con orga
nizzazioni nuove di democrazia diretta 
per l'affermazione nel nostro paese dei 
più fondamentali diritti civili, non è 
stato, ve l'assicuro, per caso. Ho sin 
dall'inizio pensato <'he i partili, lutti i 
partiti, fossero « fuori gioco » in questo 
campo, o comunque incapaci di porsi 
in quanto tali come forze propulsive e 
creatrici: per questo abbiamo sin dal
l'inizio impostata la nostra battaglia 
chiedendo la più assoluta libertà di co
scienza per tutti i deputati su questo 
tema fondamentale, e sollecitato il pae
se ad essere vigile e pronto a valutare 
poi le loro responsabilità ed i loro com-

portamenti. Coloro che ancora un anno 
fa pensavano che stessimo provocando 
al più la solita tempesta nel solito bic
chier d'acqua della politica romana, mi 
sembra siano ora serviti: è l'intero sta
gno della sclerotica politica della nostra 
classe dirigente che viene ora mosso e 
sconvolto da questa nostra lotta. Con
sentitemi quindi di fare qualcosa di più 
e di diverso dalle consuete « previsio
ni », di stampo ottimistico e strumen
tali. Siamo impegnati per ora ad otte
nere il voto (giudicato impossibile per 
tanto tempo e da tanti « esperti ») del
la Commissione Giustizia; credo che 
l'otterremo. Abbiamo pronte poi sin 
d'ora ben più delle centomila firme che 
avevamo annunciato di voler raccoglie
re, perchè la Presidenza della Camera 
ponga poi in votazione anche in aula 
il progetto. A questo punto, nel bene e 
nel male, le forze partitiche avranno 
già pagato o riscosso quello che sperano 
o temono di guadagnare o perdere dn 
una presa di posizione che più o meno 
tutti hanno dimostrato di temere e di 
voler evitare. La stessa logica del siste
ma, a questo punto, finirebbe per gio
care a favore dell'obbiettivo che ci sia
mo proposti: il divorzio al più presto. 
Coloro che credono davvero che la De
mocrazia Cristiana sarebbe disposta ad 
una crisi di governo, proprio sul divor
zio, mostrano di credere davvero ad 
una tigre di carta. Degli almeno cinque 

« E' falso l'accenno, proveniente da am
bienti democristiani sul/' esistenza di ac
cordi precisi tra DC e socialisti che esclu. 
derebbero tl divorzio dalle realizzazioni 
possibili di questa legislatura. Il PSU è 
rer il divorzio e lo dimostra quotidiana. 
men/e nelle assemblee di partito, nei di
battiti, in ogni occasione utile». Nelle 
foto: sopra l'on. Fortuna, a destra una 
posa per l'album di famiglia. 



D. - L'onorevole Misosi ha accen-
;,, co111missione all' esistenu di im

'P" pr«isi, trti Democra%Ì4 Cristiana 
Plll'lilo soci4lista, che escltulerebbero 
'"1onio dalle possibili realiUAvon1 
'"'"""e legisl.tura. Cosa c'è di vero 

fl#Sla al/ermazione? In ogni modo, 
lll""'1i polemiche hanno rivelato del

"'- ,fr"'hlre all'interno del PSU. Qual è, 
811t1 IH"ete, la portata di questi con

·, fll4li /orse stanno dietro ad essi? 

lt - L'onorevole Misasi, sottose••·io - « democristiano di sini-
• - alla giustizia, fino a prova 

• ha detto il falso. Nessun so
~ e, per quanto ne so, nessun re
~-.al0Car110 (ci sono anche loro, no?) 

euer ritenuto autorizzato dai rispet-
• putiti .d assumere impegni cosl 
~te gravi, senza disc:ussio
~ 1e1m decisione esplicita degli orga

dhettivi e deliberativi nazionali. C.O. 
i'fiìllllJllCl'lle tali impegni scritti non esisto

e se fossero esistiti o esistessero, 
varrebbero sul piano ufficiale e 

:!>'•lllli..a .... politica del PSU, nulla. aie ci 
lncbe nel mio partito esponenti 

eec:ondari che sono, in pratica, osti-
da reelinazione del divorzio in lta
in bue a stantie considerazioni di 

iillìOll trasformistica, non sarò io a ne
• Ma, a questo punto, essi devono 
bene attenti: il PSU, quello che 
conta, quello degli iscritti, desii 

. , dei militanti, è per iJ diVOf1.iO, 

e lo dimostra quotidianamente nelle fe
derazioni, nelle sezioni, nelle assem
blee, nei dibattiti, nelle manifestazioni: 
in ogni occasione utile. Mi chiedete 
cosa può esserci « dietro » questi atteg
giamenti contrari. Credo che non ci sia 
altro che il distacco dai problemi reali 
del paese, per cui ogni politica invec
chia ben presto, diventa arteriosclero
tica, perde la consapevolezza dei suoi 
stessi motivi costitutivi, e diventa fa
talmente gioco - e pascolo - per gli 
« addetti ai lavori », per classi dirigenti 
capaci solo di sopravvivere alle ragioni 
stesse per le quali si erano formate un 
tempo ed affermate. 

D. - Ritiene che le elezioni del '68 
agiranno da freno oppure da ulteriore 
stimolo alla lotta divof1.ista? 

R. - Terremo, all'inizio di dicem
bre, il primo, grande congresso nazio
nale della Lega Italiana per l'istituzio
ne del Divorzio, con quasi duemila de
legati, sul tema: «Stato laico, divorzio, 
la battaglia per i diritti civili e le ele
zioni politiche del 1968 ». Come vede
te, sappiamo far fronte alle responsa-

bilità che ci sono proprie: non eludere
mo nemmeno questo appuntamento e 
questa prova. Già ci accuuno di voler 
strumentalizzare elettoralmente il mo
vimento divorzista. Dimenticano evi
dentemente che, per quanto ci riguarda, 
abbiamo sempre esplicitamente lottato 
pcrcbè si arrivasse all'appuntamento 
elettorale con questo grande problema 
già risolto, e che tuttora ammoniamo i 
nostri compagni laici ed i nostri stessi 
avvcnari perchè non ci si costringa a 
giungere alle elezioni con un problema 
aperto cosi fatalmente denso di passio
ni e di '!volta. Ci auguriamo, anche a 
nome dci milioni di interessati, che quc-
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ste elezioni non siano quelle che do
vranno farsi all'insegna, tra l'altro, del 
divorzio-si divorzio-no. Ma se dovessi
mo arrivarci, noi malgrado, sceglieremo 
certo tutte le soluzioni acconcc perchè 
il primo atto della prossima legislatura 
sia quello della ripresentazione, questa 
volta da parte del più gran .numero di 
parlamentari, del progetto divorzista. 
Senza escludere, a questo punto, am
pliamenti sempre possibili ad altri pun
ti essenziali riguardanti i diritti civili 
del cittadino, del lavoratore,. della don
na, dei giovani. 

D. - A un anno e mev.o dalla pre
sentazione del progetto di legge per il 
« piccolo divorzio » e dalla costituzione 
della Lega Italiana per il divorzio, che 
bilancio può !racciare dell'agitazione 
condotta, dell'entità delle /orze mobili
tate, dei risultati ottenuti, delle pro
spettive future? 

R. - Chi eravamo, in partenza? 
Oltre mc, con il mio progetto di legge 
e la determinazione di andare comun
que avanti, C'era il rombattivo e picco-

lo Partito Radicale, la coraggiosa cam
pagna di appoggio di un settimanale 
popolare, « ABC », qualche autorevole 
e solitario esponente della cultura lai
ca, poche consapevoli vittime della ini
qua legislazione che ci proponiamo di 
mutare. Abbiamo, scnz'altri mezzi che 
quello dato delle adesioni di migliaia di 
modesti, spesso umili, uomini e donne 
e giovani, organizzato centinaia di gran· 
di manifestazioni di piazza, riuscendo 
clamorosamente là dove potenti orga
nizzazioni di massa hanno ormai rinun· 
ciato ad esser presentati, promossi in 
ogni parte d'italia, con il crescente aiu· 

-+ 
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to di laici, democratici, socialisti, di 
ogni partito, dibattiti preziosi per noi 
e disastrosi per i nostri contraddittori; 
abbiamo fatto di un problema discusso 
purtroppo, tradizionalmente, solo in 
cenacoli intellettuali, un elemento di 
forte attualità politica e di appassionato 
interesse dell'opinione pubblica. Credo 
inoltre che ci si possa riconoscere qual
che merito se all'interno dei vari partiti 
laici molte cose sembrano mutare, final
mente per il meglio. Ad esempio, il 
pronunciamento del Partito Liberale, e 
di quello comunista, le decine e decine 
di federazioni del PSU che in questi 
mesi si sono fatte promotrici di dibat
titi e di manifestazioni divorziste, il 
iecentissimo consrealO dei giovani re
pubblicmi che ai ~ dimostrato ben COD• 

llPèW1e dei limiti pernativi e del 
PRI in tema di lliciamo e di di'V'Orzio. 
Avendo dowto per primi incauue gli 
,u.cchi pi\l duri e incredibili di perle 
derble e oeo-dericale, ed nendo ri
J!POSIO senza remore o ipocrite pruclen-

ci hanno fatto mancare fin qui la loro 
presenza ed il loro apporto, come au
spicato e necessario. 

D. - Se il Suo progetto di legge 
- anche o soprattullo per l'insu/f icien
te impegno dei Suoi compagni di parti
lo- venisse definiJivamenJe insabbia
to, quale sarà l'atteggiamenJo della LID 
e Suo personale? 

R. - Per quanto mi riguarda per
sonalmente non posso che ricordarvi 
che sono un parlamentare, un socialista, 
un laico. Sono questi i tre fronti del 
mio impegno politico che si traducono 
in precise responsabilità alle quali non 
intendo, nè sul piano del metodo, nè 
su quello dei contenuti, mancare meno
~te. Non poaono quindi essere 
messi in caUM aenza comportare da par· 
te mia dUue e radicali immediate ri-
~· c.ame vedete, bo accettato COl'lal» 
wlmentc di rispondere • domande Che 
avete fatto ruotare 90prattutto attomo 
.ne responsabilità reali o pnsunte del 

DC 
Moao 

il congri 
dei tre 



cleDa politica italiana non è priva di 
iDtereae politico, qualche volta urna· 
no. Risulta naturalmente più da im· 
paeaiooi che da fatti. Con questa av
versenza, Fanfani sembra non tanto 
ICalltonato ai margini di una situazio
ne personalmente sfavorevole, come si 
~ detto, quanto ritirato in una sua po
lilioae di riserva, che non gli dovrebbe 
~ire, se l'uomo non è mutato, di 
mcuerc il Congresso di fronte al suo 
« eccomi qua ». Eccomi qua con le mie 
idee sulla politica internazionale del
l'Italia. E il domani - signori miei -
DOD ~ ancor scritto. 

Tre re per due troni. La Democrazia 
Cristiana gioca la sua partita, come si 
sa, con quattro re di mano, uno fuori 
quadro che sarebbe Scclba, cd una 
e matta » che potrebbe esser Fanfani. 
I quattro re sono Rumor, Moro, Co
lombo, Taviani. Taviani si è seccato 
della parte di re di secondo rango: farà 
parte per se stesso, intendendo condi
zaonarc con la posizione che prenderà 
al C..ongrcsso il gioco e le liste degli 
altri. Taviani è sincero e lucido nelle 
sue professioni di fede democratica, 
ma nelle sue leggi sembra aleggi lo 
spirito autoritario di Scclba. E' la man
c:ama di distinta caratterizzazione poli
tica e di larga base nel partito che 
limita le sue possibilità. Il gioco tra i 
possi gruppi lascia spazio ristretto, e 
questo riduce le velleità degli aspiranti· 
disturbatori, come l'on. Scalfaro. 

Tre re per due troni: Presidente dcl 
C.OOsiglio, segretario del partito. Ecco 
i termini dcl dramma, o almeno l'ap
parenza dcl dramma. Ma l'apparenza è 
interCSS&Dte, anche per le mosse ~}. 
l'amletico Colombo: con Moro o con 
Rumor? Non ha la forza congressuale 
- cosl sembra - per scavalcare i due 
re più anziani; sembra animato dalla 
volontà di non farsi respingere al se
condo piano. Cosl come Moro non 
tcmbn rassegnato a passar senz'altro 
la mano a Rumor come Presidente dcl 
Coasiglio. 

Non vogliano i nostri lettori giudi
carci ipnotizzati da queste cabale. Vi è 
IOttO peraltro una realtà che può inte
reuare la politica democristiana cd il 
nuovo centro-sinistra, poichè essa lo dà 
per scontato. Duello a distanza tra 
Moro e Rumor? E' nelle circostanze 
obiettive. Il Presidente attuale incan· 
ta ICllZa posa gli italiani dalle Alpi al 
IJJibco, cd ha esperienza cd arti tali 
che al termine della partita si è sempre 
ribov•to col gioco in mano. Leggete i 
clilconi dell'altro: hanno l'impostazio-

ne e l'indicazione da capo di governo 
più che di partito. I socialisti preferi
scono trattare con Moro, e non amano 
Fanfani, e non ne sono riamati. Tutte 
cose note. Dcl resto è un gioco di ru· 
bamazzi, aperto a tutte le sorprese. 

Una cosa è chiara, che a livello dei 
grandi la legislatura è finita. Si com
piono le operazioni di chiusura, liqui
dazione e stralcio, evitando nuovi im
pegni e limitando gli adempimenti al 
neccssado. Vi è un gruppo che recal
citra: la sinistra. Chiusura in sordina 
vuol dire apcnura agnostica. Il Gover
no e il partito hanno il dovere di por
tare avanti con coscienza, senza abban
doni non necessari, gli impegni politici, 
economici, sociali secondo gli indirizzi 
riformatori che dovranno al Congresso 
caratterizzare, fuor dagli equivoci e 
dalla fraseologia generica, il program· 
ma futuro . 

Lo strumento dell'unità. E' difficile, 
forse arbitraria dall'esterno una misu· 
ra della consistenza e compattezza di 
questo gruppo che ha voluto decisa
mente assumere il carattere di frazio
ne, non di corrente in gara per la spar· 
tizione di potere. Forte del lal'go, indi· 
stinto movimento che agita la base de· 
mocristiana esso ha l'ambizione di rap
presentare nel panito le energie nuove, 
una funzione rinnovatrice. Questa larga 
rappresentatività, che va oltre la forza 
congressuale, rende specialmente inte· 
ressante la parte che essa avrà al Con
gresso, la risposta che troverà in alto 
e nella parte più avanzata dcl partito. 

A parte le forme di neutralizzazione 
cd emarginazione cd i possibili patteg· 
giamenti, è chiaro che ogni tentativo 
di diversione, anche se condotto con 
risolutezza sino all'abbandono dei posti 
di governo ed alla sconf essionc che essa 
implica, urterà contro una prevalente e 
generica volontà della massa del par· 
tito di puntare sull'unità delle forze 
come strumento di lotta e di vittoria. 
Non si è mai visto nessun partito al 
mondo che alla vigilia delle elezioni 
non chiuda con gli scontati cd abituali 
trionfalismi elettoralistici sui quali la 
sinistra fin d'ora ironizza. 

Tuttavia questa stessa minaccia, le 
posizioni personali di riserva danno in
teresse a quella forma di anticipata ri· 
sposta che la segreteria del partito ha 
dato ammettendo una forma aperta di 
organi direttivi, passibile perciò di 
adattamenti alle possibili situazioni fu. 
ture. Soluzione a dir vero normale, cui 
possono dare apparenza di saggezza solo 
le tentazioni totalitarie, anche esse 
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piuttosto normali nei partiti italiani. 
Una certa conferma, se non ci si ingan
na, può venire dalla prima esposizione 
programmatica che l'on. Rumor ha fat
to a Roma ad una sezione dcl suo par· 
tito. 

Penosamente convenzionale e senza 
respiro rispetto ai problemi internazio
nali, il programma Rumor ha qualche 
accenno e intonazione nuova sul piano 
interno. La scoperta della programma
zione ha fatto presa anche su di lui e 
con essa il metodo di organica globa
lità con la quale deve esser condotta 
la stessa riforma dello Stato e la poli
tica di sviluppo, nella quale - dice 
Rumor rispondendo ai critici del pro
duttivismo agnostico - devono aver la 
prevalenza i fini sociali. La novità di 
questa anticipazione, almeno per noi, 
sta nella decisa insistenza sulla riforma 
regionale. Pareva che questa trovasse 
la Democrazia Cristiana sempre reti
cente e diffidente, quasi grata che lo 
ostruzionismo liberal-missino le toglies
se questo fastidio. Ora invece questo 
è il fatto nuovo che sarà al centro della 
riorganizzazione dello Stato. E deve 
esser rilevato, per valutare la sincerità 
del segretario del partito, che su que
sto tema si viene orientando anche la 
parte più attiva e pensante di altri 
gruppi, in particolare fanfaniani . Ab
biano presente le altre forze politiche 
questo posto dominante che come te
ma della prossima legislatura si vuol 
dare alla riforma autonomista, anche 
come strumento di ringiovanimento e 
rinnovamento dcl partito. 

Anche per Rumor i comunisti sono 
il giustificativo dell'argine democristia
no, ma non manca qualche accenno di 
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maggior anicolazione della critica anti
comunistn. Ed è categorico, nnche se 
implicito, l'invito agli alleati a guardar
si dalle operazioni di erosione sul fian
co democristiano che ora fortemente 
irritano la Democra1ja Cristiana. 

Ma quale è il valore politico di que
sti moniti e di questi inviti quando il 
segretario del partito non può indivi
duare tra Scalfaro e Pastore, fuor delle 
evasioni verbali, il centro di gravità del 
suo partito, del quale egli e Moro pos
sono rappresentare solo un mobile 
centro di figura? Ora che il condizio
namento politico della Chiesa appare 
meno sentito, la scelta americana fi
nisce purtroppo per apparire il centro 
vicario di gravitù della politica demo
cristiana e della sua alleanza. 

Questa mancanza di un metro unita
rio di giudizio appare nel difetto di un 
giudizio politicamente organico sui pro
blemi della società italiana, tra i quali 
indicando le cose principali non vede 
il posto delle riforme scolastiche che 
ancora mancano e della riforma tribu
taria, che forse malamente si rinvia, e 
non rileva il profondo dissesto della fi. 
nanza pubblica, che non dovrebbe es
sere di fronte all'elettorato titolo di 
merito del suo partito. 

Un'euforia pericolosa da scacciapen
sieri sembra stia prendendo i dirigenti 
democristiani. La ripresa economica, 
che darà il benestare, permetterà rap
pezzi e rinvii, farà dimenticare scandali 
e mancanza di coraggio civile, e nel dif
fuso addomentamento potrà ridurre al 
silenzio i molesti rif orrna1ori. A meno 
che non portino la 1elcvisìone a colori. 

DONATO• 

FANl'Al"t 
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CORTE DEI CONTI 

il controllo 
sgradito 

Quali sono le funzioni e I limiti degli or
gani di controllo negli atti dell'esecutivo? 
Recenti polemiche hanno dato rlllevo alla 
crisi di rapporti tra Corte del conti , Parla
mento e Governo. Apriamo un dibattito, 
su questo problema, con la pubblicazlone 
dell 'articolo del sen. Ercole Bonaclna. 

D a qualche tempo la Corte dei 
Conti si è messa a fare sul serio. 

Non è che prima scherzasse, ma tal
volta sonnecchiava e non sempre le 
davano peso. Varie cause determina
vano questo torpore e questo disin
teresse. La più importante era l'ussen· 
za di una seria' dialettica all'interno 
della maggioranza Tn tempo di centri
smo, la socialdemocrazia pensava a ru
minare cheta e paga della sua fetta di 
potere senza curarsi del resto e gli al
tri partitini facevano lo stesso; in 
quanto alla Democrazia cristiana, ogni 
atto di governo, corretto o scorretto 
che fosse, restava affare di famiglia. 
L'ingresso dei socialisti nella coalizio
ne ha cambiato le cose. Prima del 
centro-sinistra, era solo l'opposizione 
che utilizzava i magri spunti offerti 
degli organi di controllo per criticare 
il Governo e richiamarlo all'ordine 
Dopo, hanno cominciato a muoversi 
anche forze interne alla maggioranza, 
e questo fatto nuovo ha probahilmcntc 
indotto la Corte dei Conti a «osare 
di più ». La sua relazione sul rendi
conto generale dello Stato per l'eser
cizio 1958-59, presentata alle Camere 
il 27 luglio 1963, già rivolgeva rilievi 
alquanto seri alla gestione del bilan
cio statale e al comportamento della 
pubblica amministrazione in genere. 
Ma è il 31 marzo del '66 che, riferen
do sul rendiconto per l'esercizio 1959-
60, la Corte riepiloga i suoi rilievi pre
cedenti, ne aggiunge di nuovi e scrive 
una specie di « sillabo del malgover
no » che assume un deciso rilievo po
litico. Da allora è stato un crescendo. 
Con la relazione sul rendiconto per lo 
esercizio 1965 la Corte avverte che 
non si limiterà più a rilievi platonici 
ma comincerà ad avvelersi dei suoi 
poteri di contestazione formale, se ta
lune pratiche da lei giudicate illegit
time non cesseranno E con la relazio
ne sull'esercizio 1966, fa scoppiare la 
bomba dei r ifiuti di parificazione dcl 
bilancio statale per sospetta incostitu-

zionalità di alcune leggi di spesa, men
tre accentua l'intonazione critica di pa
recchi rilievi sul comportamento dcl 
Governo. 

Anche in materia di controllo sugli 
enti sovvenzionati dallo Stato, la Cor
te si è fatta via via più esigente e pe
netrante. Dopo essersi rifiutata di li
mitare la propria vigilanza all'esterio
rità formale degli atti, la Corte ha 
rivendicato il diritto di penetrare al
l'interno delle gestioni per offrire a 
Parlamento e Governo gli elementi 
necessari a un giudizio di insieme. Ope
rando a questo modo, la Corte ha 
espresso valutazioni che assumevano 
tanto più sapore politico quanto più 
erano critiche: si è chiesta la ragione 
della sopravvivenza di enti parassitari 
oppure censurato senza mezzi termini 
che i ministri abbiano chiuso un occhio 
sulla allegra finanza di amministratori 
e amministrazioni, assai più pensosi di 
trattare bene se stessi che di assicura
re ser\'iZi efficienti e corretti. 

Era prevedibile che, prima o poi, 
la faccenda avrebbe dato sui nervi. E 
cosl è stato. Parlamentari e governanti 
d. c hanno rimproverato alla Corte dct 
Conti di aver ecceduto i limiti della 
funzione che le spetta, e l'hanno in
vitata a stare al suo posto con accen
ni sempre più duri Adesso che la Cor
te ha cominciato addirittura a impugna
re leggi e stanziamenti di bilancio, non 
pochi di essi hanno detto o lasciato 
intendere che la Corte ha passato il 
segno e che è venuto il momento di 
dire basta. In questo senso è stato ab
bastanza esplicito il ministro del Te
soro intervenendo di recente alla Com
mi:.sione Finan1.a del Senato. 

Un crescendo cc allarmante •. Tut
tavia, il « crescendo » della Corte non 
ha disturbato soltanto la DC, ma an
che altre forze politiche: quando si è 
appreso che la più alta magistratura 
di controllo finanziario aveva impugna
to per incostituzionalità alcune leggi 
di spesa votate dal Parlamento, sono 
stati i comunisti a formulare i pil'1 ri
sentiti rimbrotti. E il presidente della 
Commissione Bilancio della Camera, 
che non è democristiano e neanche co
munista, ha invitato il presidente della 
Corte dei Conti a comparire dinanzi 
ai commissari, per dare ragione della 
mancata parificazione dei bilanci. 

La reazione di p:trte democristiana 
ali'« invadenza » della Corte dei Conti 
si comprende benissimo: non si co
struisce pazientemente un sistema di 
direzione :imministrativa dello Stato 
per poi accettare p:il>sivamente di ve~ 
derlo messo in pericolo. E quello di 
governare la pubblica amministrazione 



nell'indulgenza e, peggio, nella conni
venza degli organi di controllo, è di
ventato col tempo un vero sistema, un 
autentico modo di essere del regime 
democristiano. Non si comprende, jn. 
vece, la reazione <li altre forze poli
tiche e, meno che mai, dell'opposizione 
di sinistra. Questa è certamente in buo· 
na fede quando si preoccupa, ad esem
pio, che una esorbitazione della Corte 
dai suoi limiti, spinta fino al punto di 
contestare abusivamente al Parlamento 
la legittimità costituzionale di sue de
cisioni, stravolga il ~istema di rapporti 
e di responsabilità che deve presiedere 
all'ordinamento democratico e possa 
diventare l'imprevedibile supporto di 
una maggioranza prevaricatrice, tanto 
più pericoloso in quanto extraparla· 
mentare ed anzi extrapolitico. Questa 
preoccupazione non è solo dei comu· 
nisti, giacché è condivisa da tutti i 
buoni dCUD>Cratici. Ma è proprio il ca· 
so di avere tanta oaura? A me pare 
francamente di no.· Prendiamo pure il 
recente episodio dell'impugnazione di 
leg~i di spesa e isoliamolo dal resto: 
è stato infatti questo episodio che ha 
indotto i comunisti a polemizzare con 
la Corte. Io non starò a domandarmi 
se, quando parifica i bilanci, la C'..orte 
dei Conti sieda come autorità giuri
sdizionale e se quello a cui provvede 
sia un sacramentale giudizio oppure no. 
Deridere, dico decidere su questo pun· 
to d1 stretto diritto, non è cosa che 
riguardi i politici in sede politica, né 
è questione che adesso intendo dibat· 
tere, anche se personalmente sono con
vinto che In Corte dei Conti ha legit· 
timamente agito quando ha chiesto al
la Corte Costituzionale di dichiarare 
se i suoi dubbi sulla costituzionalità 
di talune leggi di spesa, sono fondati. 
Il vero problema politico in discus
sione, pregiudiziale a ogni altro, è se 
i democratici abbiano interesse oppur 
no a che gli organi di controllo sugli 
atti del Governo, e qudli a cui è af · 
fidata la tutela della giustizfa nell'am· 
mimstrazione pubblica, funzionino be
ne e cioè siano effettivamente indipen· 
denti di fronte al Governo, rappresen
tino per il cittadino un saldo strumen· 
to di difesa giuridica dagli arbitrii del 
potere esecutivo e !òiano, per il Parla
mento, un efficace strumento prope
deutico all'esercizio, da parte sua, dcl 
controllo politico sull'attività ammini· 
strati va. 

Non strumentalizzare i controllori. 
Io sono certo che, a questa domanda, 
tutti i democratici e tra essi i comu
nisti risponderanno di sl, con piena 
convinzione. Ma non basta essere d'ac
cordo su un'astratta esigenza, bisogna 
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anche vedere se l'aC'COrdo c'è sui modi 
concreti di soddisfarla. Ora, il modo è 
uno solo: criticare gli organi di con· 
trollo quando non funzionano, incorag· 
giarli senza adescarli né strumentaliz
zarli, quando invece si mettono a fun
zionare. Certo, bisogna anche correg· 
gerli e tenerli a hada, se vanno fuori 
dcl seminato. Ma tutto va fatto a luogo 
e a tempo, badando sopra ogni cosa 
all'essenziale. In questo momento, l'es
senziale non sta nd difendere il Par· 
lamento dalla minaccia che gli porte
rebbe una sempre presente tentazione 
tecnocratica, o dal malvezzo di certa 
magistratura che si ritiene al di sopra 
del bene e del male. Sta piuttosto nel 
pretendere che in materia di controllo 
dell'attività amminic;trativa, il rappor· 
to a tre fra Parlamento, Governo e 
organi tecnici di controllo, si svolga 
correttamente, affinC'hè corretto diven
ti e si mantenga il rapporto che più in· 
tercssa, e cioè quello tra Parlamento e 
Governo. La condizione fondamenta· 
le di tutto questo (' che gli organi di 
controllo facciano fino in fondo il loro 
mestiere senza guardare in faccia nes
suno, che la Corte dei Conti in parti· 
colare si senta bene accetta dal Parla
mento come suo strumento necessario 
cd anche sufficiente, che il Parlamento 
mantenga in equilìbrio il sistema non 
rinunciando a nessuna leva mn nean
che temendo che qualche leva gli sfug. 
ga sol perchè altri gli rammenta di 
usarla o lo csona a farlo 

Una maggioranza parlamentare dc· 
mocratica deve essere gelosa custode 
di questo processo. Ma più gelosa an· 
cora ne deve essere l'opposizione de· 
mocratica. E ciò per un motivo molto 
semplice. Il concetto di un parlamen· 
to che controlla l'C'Sccutivo, è vecchio 
quanto il cucco e nltrettnnto superato, 
dal momento che il regime dei partiti 
e la democrazia parlamentare hanno 
attribuito a uno medesima maggioran· 
za il controllo sia dcl parlamento che 
del governo. E' ~opposizione, quindi, 
che può e deve assolvere la funzione 
effettiva di controllo politico del go· 
verno e atteggiarsi, anche nell'esercì· 
zio di tale funzione, come alternativa. 
potenziale ma realistica, alla maggio
ranza del momento. Per fare questo, 
l'opposizione deve volere più di ogni 
altro che gli organi tecnici di control
lo funzionino, che pecchino per ecces· 
so anzichè per difetto. Altrimenti fa 
un servizio alla maggioranza, a meno 
che non pensi di evitare a questa i 
dispiaceri di oggi per evitare a se stes
sa i medesimi dispiaceri di domani, 
quando le parti si invertissero. 

ERCOLE BONACINA • 

FIRENZE 

La vita politica 

la giunta 
di noè 

e on le dimissioni del sindaco Bar
gellini a Firenze, sostenuto solo 

dai democristiani e dai liberali (anche 
se i missini hanno successivamente di
chiarato di essersi astenuti unicamente 
per non creare imbarazzi, pure essendo 
toto corde a favore del sindaco) si con· 
elude una vicenda che riconduce ancora 
una volta Firenze, e la sua politica CO· 

munale, nell'ambito delle scelte fonda
mentali della politica del nostro Paese. 
E, una vicenda che, se ha avuto a un 
certo momento come protagonista lo 
Arno invece degli uomini, risale a pa· 
recchi anni addietro e segna l'arco per
corso dal centro-sinistra, dal Partito so
cialista, dalla Democrazia cristiana. Le 
dimissioni dcl sindaco hanno costituito 
una sorpresa per buona parte dell'opi· 
nione cittadina, e il gionrale La Na
zione ne ha approfittato per dare la 
stura a una campagna di stampa lncri· 
mosa che descriveva il dolore di Bar· 
gellini e l'ingratitudine dei politicanti, 
confortata, La Nazione, dal dispia
cere degli antiquari e da quello di alcu· 
ni proprietari di negozi. Nessun sinda· 
co, nessun uomo politco, aveva avuto 
in tutti questi mesi un appoggio dal 
giornale moderato fiorentino come Bar
gellini, il quale, è vero, aveva collezio· 
nato cuori d'oro, premi di bontà, men· 
zioni onorevoli un po' da tutte le parti. 
Grazie soltanto all'alluvione? Evidente
mente no. Il sindaco « non politico » 
m realtà coscientemente o incosciente· 
mente, aveva permesso alla destra fio-
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rentina e non fiorentina di sentirsi pc._ 
fettamentc rappresentata e aveva pre
parato sempre di più la piena approva
zione e appoggio da parte dci liberali, 
rompendo sempre di più, specialmente 
su temi di politica generale, verso sini
stra. I socialisti, immobilizzati dalle 
divisioni organizzative, non hanno sa
puto distinguere la propria politica, non 
hanno saputo presentare una linea al
ternativa, non, diciamo, al centro-sini
stra, ma al centro-sinistra di Bargellini, 
ed hanno quindi dato l'impressione, a 
larga parte del pubblico, di esser stati 
sempre d'accordo e di avere quindi im
provvisamente, e in parte artificialmen
te, suscitato una crisi. Ricordiamo che 
Bargellini è il sindaco che si è lamenta
to per le manifestazioni contro la guer
ra nel Vietnam (a cui partecipavano 
a.née parlamentari socialisti) pcrchè 
queste avrebbero potuto dispiacere ai 
compratori americani di merci fioren
tine, senza trovare una adeguata rispo
sta in Consiglio Comunale. 

• La giunta di Noé •. Come è noto nel 
Consiglio Comunale di Firenze non esi
ste una maggioranza di centro-sinistra, 
come non esiste una maggioranza di 
centro, o di destra. L'unica maggioran
za possibile è quella di sinistra. Il tre 
novembre 1966, alla vigilia della allu
vione, i socialisti avevano deciso di pre
sentare le dimissioni H giorno dopo, 
per non essere costretti ad accettare un 
centro-sinistra aperto a destra; per que
sto l'amministrazione comunale di Fi
renze, salvata grazie al diluvio, venne 
dal popolo chiamata « la giunta di 
Noè ». Dopo l'alluvione, il bilancio, 
nonostante l'astensione di alcuni grup
pi, fu praticamente approvato da tutta 
l'assemblea, la situazione era cosl grave 
che lo esigeva. Con il passare dcl tem
po, anche se i danni dell'alluvione non 
sono scomparsi dcl tutto, la moratoria 
politica, che l'alluvione aveva prodotto, 
si è trasformata, soprattutto nell'atteg
giamento dcl sindaco, in un palese qua
lunquismo politico che, sfuggendo ad 
ogni presa di posizione che non fosse 
apparentemente municipalistica cd a 
ogni problema che avesse delle impli
cazioni politiche generali, ha raggiunto 
lo scopo, che dcl reato la Democrazia 
cristiana intendeva di raggiungere fin 
dalla òomina di Bargcllini a sindaco: il 
recupero a destra. Raggiunto il proprio 
obbiettivo e per sfruttare quella certa 
popolarità che comunque per il fatto di 
rappresentare la città in un momento 
di crisi di fronte al prefetto e alle auto
rità governative aveva guadagnato, an
che in mancanza di una vivace polcmi-
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ca da sinistra, la Democrazia cristiana 
ha deciso di presentarlo alle elezioni 
politiche, ma non ha voluto dare l'im
pressione che, per ragioni di partito, o 
personali, il sindaco fosse disposto ad 
abbandonare il proprio posto di lavoro. 
Ha chiesto dunque che il bilancio fos
se approvato entro il 15 ottobre, per 
permettere cosl a Bargellini di dimetter· 
si in tempo per la candidatura alle ele
zioni politiche, in caso non fosse sicuro 
di poter restare sindaco. Questa richie
sta avrebbe significato la sicura appro
vazione liberale e la sicura opposizione 
dei comunisti, anche perchè non poten
dosi in quei termini presesentare altro 
che un bilancio ordinario, senza aver 
potuto condurre a buon fine le tratta
tive con il governo per interventi 
straordinari, sarebbe stato un bilancio 
di ordinaria amministrazione. I socia
listi - o alcuni socialisti - si sareb
bero trovati in difficoltà, la Democrazia 
cristiana avrebbe ottenuto un doppio 
scopo: mantenere Bargellini sindaco 
con una giunta appoggiata da una coa
lizione che andava dai socialisti ai libe
rali, e indebolire elettoralmente il PSU. 
Se invece i socialisti avessero rifiutato 
l'appoggio liberale avrebbero assunto 
la responsabilità di una crisi, senza aver 
avuto il tempo di spiegarne all'opinione 
pubblica le ragioni. 

A favore della presentazione del bi
lancio nei termini richiesti e quindi, im
plicitamente, dell'~ccettazione dcl voto 
liberale, si erano pronunciati sia il se
natore Maier che l'on. Cariglia, nono
stante una preesistente deliberazione 
dcl comitato direttivo. 

La carta dell'alternativa di sinistra. 
La DC, conoscendo le divisioni esisten
ti nell'ambito socialista, ha un ruolo 
evidentemente abbastanza facile dato 
che le preoccupazioni espresse dalla de
stra socialista sono essenzialmente di 
carattere elettorale. La componente so
cialdemocratica afferma infatti che il 
partito non deve in nessun modo per
dere i voti verso destra tanto più che 
la perdita a sinistra dovrebbe conside
rarsi già scontata e irrecuperabile. Sem
bra che a queste osservazioni un mini
stro socialista, noto per la sua franchez
za, abbia risposto che se i socialisti ave
vano il coraggio della verità avrebbero 
dovuto riconoscere che più socialdemo
cratici di cosl, fra tutti, era difficile es
sere. 

Quali sono le carte che il Partito so
cialista ha nelle trattative verso la De
mocrazia cristiana? Assai poche. Avreb
be una carta decisiva, cioè l'alternati
va di sinistra, ma non intende usarla, 

neanche per ottenere un sindaco ma. 
lista, pur nell'ambito del cen~siniataa, 
il che consentirebbe ai comunisti di ri· 
vedere la loro opposizione. 

Stupisce in questa vicenda l'imprevi
denza dci socialisti, la loro timidezza, 
la difficoltà di attuare una qualsiasi po
Ji tica nell'imminenza di una consulta
zione dettorale che una parte della 
componente socialdemocratica conside
ra poter essere a lei favorevole solo 1e 

il partito appare muoversi illimitata
mente verso destra. Ma se queste IOGO 

difficoltà immediate resta il problema 
fondamentale che vale per Firenze, ma 
le cui indicazioni valgono anche oltre 
Firenze. Data la relativa stabilità dei 
responsi elettorali non è probabile che 
nel futuro ci sarà una maggioranza di 
centro-sinistra a Firenze, ma solo di si
nistra. La scelta dunque alla lunga do
vrà esser fatta. Alla Provincia di Piatoia 
(base politica dell'on. Cariglia) un pre
sidente socialista è stato eletto con i 
voti determinanti dei liberali. La via ~ 
aperta, ma le resistenze nel partito 11> 
no ancora notevoli. Questa involuzione 
è stata possibile non solo per la situa
zione interna del Partito socialista, ._ 
anche per la quasi distruzione, avvenu
ta a Firenze, e causata anche dalla pu
sata politica socialista, dci cattolid 
« conciliari ,. come forza politica, sosti
tuiti da una compatta rappresentanza 
democristiana divisa più da questiona 
personali che da questioni generali e 
che, comunque si autodefinisca, doro
tea o fanfaniana, o non politica come 
Bargellini, resta quello che è: un orga
nismo per l'uso del potere in accordo 
con le forze più conservatrici della cit
tà e del paese. 

• 



il sesso 
e la cina 

ma della decisione dci primi giudici da 
parte della commissione di appello non 
ha consentito ampie e approfondite cri
tiche della stampa: tutto è bene quel 
che 6nisce bene, la soddisfazione per 
lo scampato pericolo ha fatto dimenti
care l'episodio. Per quel poco che si 
è letto sui giornali. i punti a) e b) del
la motivazione sono stati al centro del-
1' attcnzione (e della disapprovazione) 
dei critici. E le censure rivolte ai cen
sori sono state, sull'argomento, facili 
e addirittura banali. Era inevitabile: 
quando si parte, lancia in resta, contro 
la « fredda spiegazione • dclla « parti
colarità del rapporto sessuale,., e con
tro la rappresentazione dei protagoni
sti « ripetutamente mostrati a letto du
rante vari amplessi ,. e impegnati in 
« dialoghi intonati al tema ,., fatal
mente si cade nel ridicolo e si provo
ca il sorriso (evidentemente, per gli 
innocenti censori, quando si va a let
to per fare all'amore i temi dci discor
si dovrebbero essere più elevati: ma
gari i pensieri e le confidenze di Mao, 
se davvero la Cina è vicina). 

La museruola di llllto. E tuttavia 
non è questo, secondo noi, il punto 
più pericoloso della motivazione. n 
vero pericolo (inosse1vato e trascurato 
dai critici) sta di casa nel punto e): 
« per quantQ in genere viene ~rospct
tato sotto il piaho della ncgmonc di 
ogni valore morale dell'attuale socie
tà ,. . Qui non entra in gioco il mecca
nismo dcl rapporto sessuale, o il con
tenuto dcl dialogo dei protagonisti a 
letto; qui non si mette a fuoco una 
scena o un discorso; no, qui si wol 
battere in breccia tutta la creazione 
dell'autore, il suo modo di sentire e 
vedere la realtà della vita, in una pa
rola il suo pensiero polili&o. Vietare 
un film ~ in tutte le sue 1C1CDe 

si ravvisa la « negazione di api valo
re dell'attuale IOcietà ,. vuol dire, in
tanto, cscludttc in nldic:e la possibili
tà ( c:crtamcnte non cntusiUIJMlntc, ma 
talvolta axnpatibile con la e 10pnvvi
veoza,. dell'open) di una sanatoria a 
bae di tagli e di oec:uramenti, secon
do la tecnica sugerlta da Trombi al
l'epoca di Rocco e i n10i /rllleUi. Ma 
soprattutto significa impedire che si 
parli male di Garlb.ldi, c:M si conte
stino i presunti v.alori morali della ~ 
cietà nella quale viviamo, che si met
toGO in lucC le magape, tutte le ma
gagne, dcl nostro e milieu »: vuol di
re mettere la JDURruola alla gente e 
coetripgerla a finire in gloria tutti i 
salmi. 

8campato pericolo? Questo, secondo 
noi, ~ enorme: e inammissibile. E pio-

prio per questo non ci convince, sul 
punto, la motivazione della pur saggia 
e provvidenziale sentenza dei giudici 
di appello. Dire che il film può csscrc 
permesso perchè « i personaggi, pur 
comportandosi in contrasto con i valo
ri morali correnti, sono giudicati e cri
ticati dal film proprio in funzione dei 
valori stessi>, implicitamente sianifi
ca che, se quei penonaggi non fosse
ro stati critictlti in funzione dei u.Zori 
111or.Zi co"mti, se per quei personaa
gi Bellocchio avessf' sentito « simpa
tia », per il film sarebbe scattato il se
maforo ~· C.00 che, in de6nitiva, 
anche questa motivazione si risolve in 
un bavaglio per la libertà di pensiero 
e di espressione. Saj>piamo benissimo 
che, nelle sentenze, soprattutto conta 
il dispositivo; e che spesso, per arri
vare a un dispositivo giusto, può esse
re ~pportuno fare in motivazione qual
che concessione e dare un colpo al cer
chio e un colpo alla botte. Ma moti- • 
vazioni illiberali sono pur sempre pe
ricolose, necessariamente pericolose, 
per la libertà: e lo scampato pericolo 
non d pub consentire, perciò, ecc:eui
ve illusioni e non ci dà qucll'appap
mcnto e quella soddisfazione che sol
tanto una decisione illuminata anche 
nc1la motivazione d avrebbe dato. 

Contentiamoci: nel peese dei cicc:hi 
gli orbi IOllO re. Ma non dimcnt:icbia
mo che scampato pericolo vuol dile 
pericolo sempre pronto all'angolo del
la strada. Non dimentichiamo che • 
una persona intelligente e colta ane 
il senatore socialista Chabod ha auspi
cato, pur dopo queste esperieme, èhe 
aia c:omervata la c:msura preventiw, 
che a suo avviso darebbe pnnzie cli 
una magiare fedeltà e al comune mo
do di sentire ,., quel pericolo ~ dane
ro vicino: forse più della Cina di Bel
loc:cbio, che ba dato Io spunto a que
ste DOte. 

CARLO GALANIE GAllllOlm • 
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La vita poi itica 

SINDACATI 

il mec 
• operaio 

11 l a CEE è una real tà obbiettiva 
dovuta all'esigenza di adeguare i 

mercati al grado di sviluppo economi· 
co e tecnologico. Si manifesta un intcn· 
so processo di riorganizzazione e di 
concentrazione delle forze produttive 
di cui i grandi gruppi privati cercano 
di impadronirsi per assoggettarlo ai 
propri interessi particolari, e il movi
mento sindacale non è oggi, purtroppo, 
in grado di intervenire per contrastare 
efficacemente queste tendenze. I moti· 
vi che sono alla base di questa impo
tenza sono da ricercare nelle frontiere 
nazionali e nelle frontiere ideologiche 
che finora hanno diviso i sindacati e 
nelle insufficienze che essi hanno dimo
strato nel collegare i problemi rivendi· 
cntivi ai problemi dello sviluppo setto
riale e regionale». 

Queste considerazioni sono di Mario 
Didò, vice segretario della CGIL e 
membro del segretariato europeo 
CGIL-CGT che da fine maggio è in 
funzione a Bruxelles. In esse viene ri· 
badita la tradizionale posizione della 
CGIL sul Mercato comune, inteso co
me «realtà obbiettiva »: una realtà, 
quindi, da modificare nelle sue linee 
di sviluppo, ma non da combattere in 
modo frontale e indiscriminato. La 
CGIL non sottovaluta l'influenzo pre
valente che oggi hanno nel Mercato CO· 

mune i grandi gruppi imprenditoriali, 
ma non fa derivare da questa consta· 
tazione cottclusioni pessimistiche. Que
sti gruppi - osserva infatti Didò -
« cercano di impadronirsi » de.I MEC 
per assoggettarlo ai propri interessi par· 
ticòlari: non una situazione chiusa, 
quindi, ma un equilibrio ancora insta· 
bile, che il movimento sindacale -
qualora sappia darsi concretamente e 
urutariamente degli obbiettivi e euro
pei » - è ancora in tempo a modifi. 
cnre a proprio favore. Anche se, ovvia
mente, il tempo disponibile non è i}. 
limitato. 

Il MEC come • realtà • da modifi· 
care. Nel suo atteggiamento di accet· 
tazione critica della logica dei processi 
di integrazione - quincli in concreto 
della « realtà» della CEE - la CGIL 
è stata a lungo isolata rispetto ai sin· 
dacati affiliati alla FSM. Non intcndia· 
mo qui approfondire il disc~rso sulla 
Federazione Sindacale ·Mondiale e sul
le remore ideologiche (oggi esasperate 

dai riflessi del conflitto sovietico-cine
se) che ne paralizzano l'iniziativa. Cer
to, se si sfogliano i documenù via via 
approvati dalla FSM, si trova talora 
qualche riferimento che, in modo più 
o meno preciso, riecheggia indicazioni 
e proposte della CGIL. ~1a i riconosci. 
menù dell 'opportunità di dar vita a po
litiche « regionali » nelle varie arie in· 
tegrate, stabilendo collegamenti e rap
porti di unità d'azione coi sindacati 
di differente affiliazione internazionale, 
pur se non sono da sottovalutare, non 
sottintendono revisioni di fondo di una 
linea invecchiata e incapace di dare 
precise rbposte ai difficili quesiti pro
posti al movimento sindacale europeo 
dalla crescita dell'edificio comunitario. 

Non un ostacolo e non uno stimolo: 
cosl l'atteggiamento della FSM rispetto 
all 'azione della CGIL è spesso definito 

DoLCJ 

antimafia segreta 
«Uno che aveva testimoniato all'An· 

tlmafia viene· sospeso dal suo Im
piego. Ad altri è più difficile ora pro
curarsi lavoro. Uno non riesce più a 
trovarne nel suo paese. Una persona 
(era solo amico alla lontana, non ave
va testimoniato) viene Improvvisa
mente. stranamente trasferita al nord. 
Per almeno due volte di notte. cammi
nando per una strada scarsamente 11. 
luminata, vedo una macchina seguir
mi finchè non incontro gente. Altra 
volta un tizio mal visto, In una strada 
a scarsissimo traffico, Insiste con pe
sante gentllezza, passando e rltornan· 
do, perchè lo salga sulla sua macchi· 
no. Un giovane che spontaneamente 
ci aveva dato una testimonianza di un 
certo Interesse. viene piangendo: _ 
Non ce la faccio più. In casa non mi 
lasclano più vivere. Quando esco mia 
madre ha tale paura per me che te
mo possa morirne. Sono costretto 8 
ritrattare -. Un altro, un pezzo d'uomo 
che tempo fa aveva con noi serena
mente parlato sul rapporto tra la ma
fia e Il politico del suo paese, viene 
a dirci che se sarà chiamato dal Tri
bunale si suiciderà: non vuole passa
re per infame agli occhi della gente • 

Per la comprensione del fenomen~ 
mafioso sono forse più utili queste 



'4W ..,.U,ti di putc comunista di 
.-c'aldma orpnizzazionc. La FSM 
- li~ ad un'iniziativa europea 
della CGIL, anche se non la « capi-
=~Ji.~ta com'è a schemi di retro. 

Più rigido, come è noto, il 
i,blbio della mrrcnte sindacale socia
.... propensa a rompere un legame 
.-ociati~ che non riflette una genuina 
e ... » cli internazionalismo sindaca
le. mme, del resto, non riflettono tale 
e 1cJ1ica » le politiche delle centrali in-
1 pmmli CISL e CISC. 

La vita politica 

Ma cib mc rcalmentc ha indebolito 
i. J.., tempo l'incisività dcll'inizia
tlfi europea della CGIL, rendendo 
..-aentc operante lo stesso ufficio 
ali ·mllepmento col MEC istituito da 
tap 1 Bruxelles, è stato il diverso 
... amento della CGT, cioé dcll'al
f:IJl orpninazionc affiliata alla FSM 

EssEN: La Kr11pp 

operante nell'arca comunitaria. li fatto 
nuovo e positivo è costituito oggi da 
una scosibilc evoluzione della confede
razione sindacale francese, passata da 

.una linea propensa a far proprio lo 

·~olllili. ..... righe tratte dalla nuova edlzlo- daglne sul banditismo slclllano del do
Volume • Chi gioca solo • di poguerra. Ma poi al parla con una cer

Dolcl, pubblicata da Einaudi e ta Insistenza di una relazione genera-
•fhll~ con gli atti del processo le al Parlamento che dovrebbe conclu

lntentato da Mattarella e Voi- dere con una serie di valutazioni gen• 
Ilo llCl'lttore trleatlno, che un'lnt• rlche I lavori della commissione, men-

111flllll!e IOClologlca o storica. L'ea- tre li materiale di cui è letteralmente 
.. mafia, Infatti, 6 aoprattut- zeppo l'archivio dell'Antimafia conti•= nella paura che essa rl• • nuerebbe a restare (per 50 anni, come 

• l8phre In chi è coatret- per Caporetto?) segreto. 
vivere In zone sotto l'Incubo del Nel frattempo, la mafia ha ripreso 

• della pressione mefloaa; nel- li vigore che aveva temporaneamente 
f 41111111119 allOlocate che pu6 utlllz- rerduto nel giorni del grandi arresti, 

I IUO piacimento per far traaferl- dopo Claculll. SI à fatta pili avveduta 
~ o privare del lavoro chi non a spara di meno, ma hll este80 Il giro 

llD òtibedlto ella legge del allenzlo e del suol traffici lucrosi e con901idato 

& 4MlfllPllcltà. Paura a emlclzle che, le sue ...W. In tutti I settori vitali 
Il ltrlae di Claculll, al era pen- dell'Isola, favorita anche da qualche 
di 1r8dlcare e di colpire con la magistrato che non ha avuto Il cor• .,._.ona dell'Antlmafla. lffllo di andare a fondo nell'Indagine 

Mlt • Claculll Id oggi aono traacor· affidatagli e di fare quel processo alla 
W non pochi anni. LI ha utlllzzatl la mafia che !'opinione pubblica attende 
QmNn11110ne per attuare I suol fini lnutllmente da decenni. Ed à per re• 
(llllludonall: l'eaame del fenomeno ma- glre a questa situazione, per spingere 

tllND • la proposta 11 Parlamento di l'Antimafia a non deludere le speranze 
ftllldl atti I liberare la Sicilia da qu• a IUO tempo sollevate, che Il 27 a Il 
- omero? Rispondere à particolar· 28 settembre Danilo Dolcl e altre ot
.... dlfllcll• i>er via del rlHrbo lm- to persone hamo aoetato per nove 
~ •'Antlméfla del euo praldenta, ore al giorno di fronte al Parlamento 
..._ "'111dl, per V-. dell'lncomprenel- e al Palazzo della Sapienza. Erano con 
,.. '"'9IO con cui al 6 voluto awol- li aocloloao triestino tre testimoni glil 

l'lftdlglne del commt...i. SI aa aacoltMI Clelia commlaalone, tra I .. 
l"Anllniafta ha condotto una •rie Il li vecchio prete don Giacomo c.loz-

1111l111l9 al mercati generali di p., zo, I auol collaboratori Franco Alaala e 
~,-111191... ....... ambienti del .. Maglatratu- Lorenzo Barbera, • tre giovani prove-

• .... ecuola. negli Enti locali e nlentl da v.le città ltallane. I c.telll 
lltl1Utl di credito llclllanl, In Innalzati allenzloumente lnvlt8Vmo • = che poCevano port8re un l'Antimafia a condurre una specifica *' r .... chiarificazione del rap. ~~~ au Poctella dal .. Ginestra e a 

~ .... OMentl tre la mefla e noti ...-. di dominio pubblico I n.ulta-

E 
polltlcl dell'llOla. Ma al sa ti fino a questo momento raggiunti. non POChl tmt9tlvl ehttuatl Non al pub non concordare con Dolci. 

membri del pertlto di maggio- Gll archivi della Sapienza almo real 
lnaabbllre I llMWI del .. com- pubblici, almeno per quella parte che 
per aoetltulre lll'lndaglne di- rlguMia I rlaultatl già acquisiti. Il Par· 

~~rat Il aterlle dllqUl11zlone lccade- lamento ala Informato dettlgllatamen
;t 81 aa che la coreggloaa azione te aull'attlvltà della aua commlalone i• U c.u.i per m luce eulla 1tr• d'lnchleata. E per quel settori ancora a . ~la dalla Glneatra • li auo IOttopoetl all'lndaalne, 11 vada avanti, 
~-.. l!ppello In occaelone del vent• fino alla prossima legislatura ae occor

annlverNrlo dell'eooldlo hanno re, ma con decisione e con coraggio. 
~-,,,.._,. ohe l'Antimafia latltulue uno Realltendo alla prealonl e vincendo I 

gruppo di l.voro per un'ln- falel pudori. GIUSEPPE LOTITA • 

schema della « lotta frontale i. contro 
il MEC, a un'accettazione, sia pure 
cauta e forse non priva di qualche im
plicita riserva, dcl MEC come « r~
tà ,. da modificare senza che ciò com
porti una contestazione globale. Frutto 
« organizzativo » di questa evoluzione 
è la costituzione a Bruxelles dcl segre
tariato europeo CGIL-CG'I. « C.On 
tale iniziativa, presa dal comitato di 
coordinamento CGIL-CGT - osserva 
Didb -, la politica internazionale del
la CGIL, soprattutto a livello europeo, 
si è dimostrata profondamente giusta, 
se si tiene conto che per alcuni anni 1 
Bruxelles è esistito un semplice ufficio 
di rappresentanza della CGIL ». 

L'al~ della CEE all1nghll· 
tern. Tutto bcoc, quindi? Le diffe
renziazioni fra CGIL e CGT sono solo 
un ricordo dcl pusato? Le due Con
federazioni condurranno d'ora in poi 
un'azione comune • livello comunita
rio? La prudenza è in proposito dove
rosa, pur dovendosi unire alla positiva 
sottolineatura dci passi in avanti mm
piuti. Si può considerare la C.Omunità 
europea una « realtà ,. , per poi dedur
re, da questa constatazione, strategie 
diverse. Si può, cioè, elaborare una 
strate&ia « offensiva », che punti su un 
sempre maggiore inserimento dcl me> 
vimcnto sh>dacalc nella politica comu
nitaria e che sostenga l'csipza di al
largare l'estensione geogratica e i po
teri dcciaionali della CEE, per svilup
pere in un'arca più vuta una forte sol
lecitazione sindacale e per rivendic:arc 
un'effettiva paittdpazione dei lnon
tori alle scelte economiche e llOCiali (un 
maggior potere aindacale, ~. nell'am
bito di un magior potere comunita
rio); oppure ai può propc)rre una stra
tegia « difcmiva » che, pur prendmdo 
atto di una realtà incancellW>ile, tenda 
• limitarne le comcauemc neptive pià 
che I esaltarne la potenzialità polidva, 
una 1tratelia cauta di &onte alle ipotcal 
di allarpmcnto della CEE e non in-
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sensibile a richiami di tipo nazionali
stico. 

Sarebbe troppo schematico conclude
re che la prima strategia è quella della 
CGIL e la seconda quella della CGT. 
E' tuttavia realistico osservare che -
se le demarcazioni non passano neces
sariamente fra l'una e l'altra Confede
razione - tuttavia la CGIL resta l'ala 
portante di uno schieramento non del 
tutto omogeneo, per cui si profila per 
l'organizzazione italiana un difficile e 
costruttivo lavoro di stimolo, di chia
rificazione, di persuasione. 

Vi è un campo d'applicazione imme
diato: quello che si riferisce al prohle
ma dell'adesione inglese alla CEE. An
cora Didò osserva che la CGIL «con
sidera l'allargamento della CEE all'In
ghilterra come un fatto positivo per le 
prospettive economiche e politiche del
la Comunità e per il miglioramento dei 

Toa1No: la F1a1 

NOVELLA 

rapporti di forza a favore del movimen
to sindacale ». « Sono convinto - ag
giunge il vice segretario della CGIL -
che le spinte all'autonomia politica, 
economica e in campo scientifico e tec
nologico che esistono in tutti i Paesi 
dell'Europa occidentale, compresa la 
stessa Inghilterra, rispetto all'egemonia 
degli USA, possono trovare uno sbocco 
concreto soltanto nell'ambito di una 
CEE allargata, democratica, aperta ver
so le .ùtre aree mondiali, con partico-
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lare riguardo ai Paesi dell'Est europeo 
e si Paesi del Terzo Mondo». 

La CGT è molto più prudente nei 
confronti dell'allargamento della CEE 
all'Inghilterra e in questo atteggiamen
to è forse percepibile una certa sugge
stione esercitata dalle tesi golliste di 
politica internazionale. E' abbastanza 
significativo che su tale argomento -
pure tanto attuale - non si pronunci 
il documento steso in vista della con
ferenza CGIL-CGT, convocata a metà 
ottobre a Milano per « permettere di 
confrontare in modo ampio e fraterno 
le esperienze di lotta, le rivendicazioni 
dei lavoratori e il livello raggiunto nel
l'unità d'azione in Italia e in Francia, 
in rapporto ai problemi economici e so
ciali che si pongono sia nei due Paesi 
che a livello europeo ». L'omissione dcl 
tema - che dovrà peraltro essere rein
trodotto nel corso dei lavori della Con
ferenza, se non si vuole che le cautele 
« diplomatiche » abbiano la meglio sul
la completezza e spregiudicatezza del
l'analisi e sulla concretezza delle pro
poste - non è certo dovuta alla CGIL, 
come si deduce in modo chiaro dalle 
dichiarazioni di Didò sopra riportate. 

Queste premesse, se si vuole queste 
riserve, non annullano tuttavia l'impor
tanza di un indirizzo più « aperto » nei 
confronti della CEE da Parte della 
maggiore organizzazione sindacale fran
cese, che si aggiunge a quello, impron· 
tato fin dall'inizio a una costruttiva cri
tica « dall'interno », della maggiore or
ganizzazione sindacale italiana (alla cui 
scelta tempestiva ha contribuito Jnrga· 
mente, anche se non in modo esclusi
vo, la corrente sindacale sodali..~ta). Si 
aprono indubbiamente nuove prospetti· 
ve per dare contenuti e obbiettivi con· 
creti all'unità d'azione fra i sindacati 
della CEE, ma la costruzione di questo 
rapporto nuovo - decisivo ai fini di 
un maggior « potere europeo » del mo
vimento sindacale - non compete uni
lateralmente alla CGIL e alla CGT, 
fino ad oggi discriminate dai sindacati 
aderenti alla CISL e alla CISC inter
nazionali. 

Nuova collaborazione tra I sinda
cati. Esistono, oggi, prospettive di su· 
peramento di questa discr~minazione, 
dannosa per il complesso dei lavoratori 
europei? Diremo che esi~to?o sintomi 
di ripensamento, spunti d1 d1?attito, ri
flessioni più meditate. Alcu~1 sindacati 
(quello dei metallurgici belgi, ad esem
pio. nel suo recente congresso) hanno 
esplicitamente chiesto di stabilire rap· 
porti organici con la CGT e la CGIL. 
Altrove le resistenze sono nette, le pre
giudiziali ideologiche du~e. a morire. 
E' il caso, ad esempio, dci sindacati te· 

deschi, all'interno dei quali sembra co
munque in atto un processo di rinno
vamento di gruppi dirigenti, che av
vantaggerebbe Brenner, leader dcl po
tente sindacato dei metallurgici, nei 
confronti del più « moderato » Rosem
berg, presidente della DGB. Se tale rin
novamento di uomini e di linea portas
se a una più coerente politica sindacale 
europea da parte della DGB, oggi assai 
sensibile ai richiami nazionalistici, an
che il conseguente problema di una 
concreta unità d'azione potrebbe porsi 
in termini più costruttivi. Ma siamo 
nel campo delle ipotesi, delle « voci •· 
Più significativo potrebbe essere un 
« ingresso» nel MEC delle Trade 
U11io11s, conseguente al realizzarsi del
l'adesione inglese. Le Trade Unions, 
per il loro tradizionale empirismo, non 
sono molto portate a lasciarsi guidare 
da motivazioni ideologiche: potrebbero 
quindi dare impulso al superamento di 
discriminazioni che unicamente su" 
astratte motivazioni ideologiche si reg
gono. 

Altro elemento: il consolidarsi dci 
rapporti di unità d'azione a livello na
zionale. Si è andati molto avanti in 
Italia, dove è aperto, sia pure ancora 
in termini problematici, lo stesso di
scorso sull'unità organica; si è andati 
avanti in Francia, con l'intesa fra CGT 
e CFDT. Nella misura in cui le riven
dicazioni dei lavoratori dei due Paesi 
saranno sempre più condizionate da un 
quadro di riferimento europeo sarà 
sempre più difficile mantenere in vita 
una distinzione artificiosa fra unità di 
azione a livello nazionale e azione « se
parata » a livello CEE. 

Perchè questa è la sostanza del pro
blema. Come osservavamo nel nostro 
precedente articolo, uno sciopero co
munitario europeo sembrerebbe oggi 
praticamente irrealizzabile. Non rasse
gnarsi a questa « irrealizzabilità », non 
accontentarsi di sostituire la « teoria ,. 
dei documenti e delle proteste a poste
riori alla « pratica » dell'iniziativa con
tinuativa e preventiva, presuppone l'in
sta~razione f~a i si!lda.~ati dell'Europa 
ocetdcntalc d1 nuovi, piu avanzati e or
gani~i rapporti di c?ll~~razionc, che 
facciano perso su un unna senza esclu
sioni manichee, su un'organizzazione 
dcl consenso e del dissenso che punti 
sulla dialettica democratica anzichè su}. 
la scomunica e sulla discriminazione. E 
non vi è molto tempo disponibile, se 
non si vuole che l'irreversibilità dci 
processi di integrazione si accompagni 
all'irreversibile consolidamento dell'in
fluenza dei grandi gruppi imprendito
riali. ossia della tecnocrazia piuttosto 
che della democrazia comunitaria. 

GIORGIO LAUZI • 
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LA CORSA AL IVISSILE 

Se non è giusto po rs i contro il t rattato d i non prolife razione, p urchè 

sia un buon trattato, s arebbe tuttavia ingenuo gabe llarlo per que llo c he 

non è: un mezzo efficace per il congelamento delle armi di sterminio, 

di riduzione degli s tock di armi convenzionali e addirittura di a disarmo ». 

E •ormai noto, anche per la diretta 
esperienza italiana, quel che John

son replica, contenendo il proprio fa. 
stidio, a ogni visitatore straniero il 
quale consigli moderazione in Vietnam 
o chieda garanzie sul trattato di non 
proliferazione: amici cari - è più o 
meno il senso della risposta - nessu
no più di me vuole la pace nel Vietnam 
e la fine della corsa al riarmo in tutto 
il mondo, ma ho i « falchi » in casa e 
se mi mettete i bastoni fra le ruote 
sulla non proliferazione mi tagliate la 
unica strada rimasta aperta con i russi. 

Qui non vogliamo discutere lo scon
finato « amore per la pace » di Johnson, 
su cut c'è ampia materia di riflessione 
ogni giorno, ma partire dal doto incon
testabile che emerse giiì 11 Glassboro 
durante i colloqui Johnson-Kossighin: 
la non proliferazione come unico, e non 
immaginario, punto di coincidenza degli 
interessi delle due superpotenze. Sap
piamo che l'argomento è serio e non 
può essere scrollato di dosso perdendo 
di vista il cuore del problema: impedi
re che altri paesi si costruiscano un ar
senale atomico dopo USA, URSS, Cina, 
G ran Bretagna e Frnncia. Basta pensa
re alla Germania, limitando lo sguardo 
al nostro continente, per convincersi 
della « bontà » del proposito, senza per 
questo entusiasmarsi della « bontà » 

dello strumento (e qui valgono le riser
ve sul progetto di trattato, affinché i 
controlli non diventino, da garanzia 
contro la proliferazione mi/1/are, un 
ostacolo alla sfera di applicazione indu
striale, pacifica, dell'energia atomica, 
da cui nascono le obiezioni, tutt'altro 
che infondate, in tema di « divario tec
nologico » ). 

Se non è giusto porsi contro il trat
tato, purchè sin un buon trottato, sa
rebbe tuttavia ingenuo gabellarlo per 
quel che non è: un mezzo efficace di 
congelamento delle armi di sterminio, 
di riduzione e addirimrn d i « disar
mo». Qui siamo in alto mare, ed anzi 
in piena burrasca, se solo guardiamo al· 
la proliferazione degli arsenali nucleari 
americano e sovietrco, dove non c'è 
controllo che tenga (e volontà di farsi 
controllare), e dove la corsa al riarmo 
ha assunto, e continua ad assumere, 
proporzioni giqantesche. 

L'anti·missile. L'ultima rincorsa è sta
ta annunciata dagli americani, con di
chiarazionì ufficiali caute e « rassicu
ranu » (McNamara il 18 settembre) e 
ammissioni ufficiose certo più vicine al
la realtà (le solite ma « autorevoli » 
fonti governative di Washington il 28 
settembre). 

Si tratta dell 'anti-missile, materia 
vecchia di anni e che scatenò una furio
sa polemica tra l'amministrazione John 
Kennedy e i «falchi» nell'estate '63, 
quando venne firmato l'accordo cli Mo
sca per la fine degli esperimenti nu
cleari in atmosfera. Una forte corrente 
del Pentagono, opponendosi a McN11· 
mara, aveva aperto le ostilità contro 1:1 

ratifica del trattato da parte del Con
gresso. 

Argomento dell'opposizione militare, 
che si avvaleva del giudizio di uno 
scienziato autorevolissimo, Tcller, « pa
dre della bomba H »: i sovietici, nel 
1961, quando avevano compiuto gli 
esperimenti con le superbombe (30 e 
57 megaton), erano entrati in possesso 
del « sistema » anti-missile e avevano 
mutato i termini della strategia nucleare; 
avevano cioè scoperto, e verificato, che 
la difesa da un attacco atomico non 
passava per una rete protettiva di raz
zi puntati, con congegni elettronici di 
guida, su razzi nemici in arrivo (dove 
sussisteva un margine ridottissimo di 
intercettamento diretto), ma era realiz
zabile mediante grosse esplosioni nu
cleari negli spazi che avevano l'effetto 
di sconvolgere tutti i sistemi di tele
guida, di impulsi radio e di registra
zione radar defl'avversario, e in piì1 di 
provocare l'esplosione, a distanza dal
l'obiettivo prefisso, dei missili a testata 
atomica dcl nemico (intercettamento in
diretto). 

Questa tesi - vera o falsa non sia
mo noi profani a poter giudicare -
venne illustrnta ampiamente sul New 
York Ttmes dall'esperto militare Hnn-

-+ 

Gli americani hanno annuncialo l'ultima 
rincorsa rispolverando il vecchio proget
to dell'antimissile che già al tempo di 
Kennedy at•et·a sollevato le più 11iolente 
polemiche. Nelle foto: in allo a sinistra 
i parò della Nato, a destra un missile a 
Saigon, sollo McNamara. 
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son Baldwin e destò scalpore: l'Ame
rica, che aveva irriso alle superbombe 
di Krusciov come un segno di megalo
mania (bastava un ordigno da 5, 10, 
massimo 15 megaton per distruggere 
una metropoli), improvvisamente si sen
tiva scavalcata dal potenziale avversa
rio ed esposta a un attacco di sorpresa. 
Infatti questo «sistema», nel momen
to stesso in cui consentiva - o faceva 
presumere - l'impunità da un attacco, 
e quindi la difesa, diventava un mezzo 
di offesa. 

McNamara da Kennedy a Johnson. 
McNamara nel 1963 negò che queste 
tesi poggiassero su solide argomenta
zioni scientifiche, e tentò di smantella
re la psicosi da Pcarl Harbor che sta
vano determinando negli Stati Uniti. 
Osservò che indubbiamente la sensazio
ne dell'impunità avrebbe creato, nel
l'una o nell'altra superpotenza, un cli
ma pericolosissimo, la tentazione del
l'attacco preventivo nell'illusione che 
non potesse scattare il meccanismo di 
ritorsione; in tal caso il reciproco 
deterrent, fondato sull'equilibrio dd 
terrore, sarebbe« saltato»; ma, aggiun
se, era una illusione, perchè gli ameri
cani avevano scoperto gli effetti delle 
esplosioni in alta atmosfera prima dei 
sovietici, fin dal '.58, e avevano accer
tato, sulla scorta di successive esperien
ze nel '62, che il sistema non garantiva 
una reale impunità, che erano troppe le 
maglie di infiltrazione, che nessuna po
tenza avrebbe potuto elevare una tota
le barriera protettiva contro la ritorsio
ne né era in grado di liquidare l'avver
sario al primo colpo. 

John Kennedy, il I agosto '63, ap
poggiò personalmente McNamara in ta· 
le polemica, riconoscendo che la mate
ria era stata oggetto di approfondita 
analisi e sperimentazione, e che, sulla 
base della documentazione disponibile. 
nemmeno un perfezionamento delle ri
cerche indicava in prospettiva una reale 
efficacia del « sistema » anti-missilisti
co; in ogni modo i test in alta atmosfe
ra erano stati sufficienti per raccogliere 

i dati necessari, e non c'era motivo per 
respingere l'accordo di Mosca. 

L'opposizione non abbassò le proprie 
armi, e Teller il 20 agosto accusò il 
governo di « tradimento » o quanto 
meno di « irresponsabilità » durante un 
rapporto segreto alla commissione se
natoriale sullo stato di preparazione 
bellica (l'attuale « comitato Stennis », 
covo dei « falchi » in sede congressua
le). Il nocciolo della deposizione Teller 
venne propagandato dai «falchi », mal
grado la censura ufficiale, e fra le tante 
versioni sulla morte di Kennedy è stata 
contemplata l'ipotesi che il delitto sia 

maturato in questo clima di drammatica 
tensione, come se qualcuno - molto 
in alto negli ambienti militari - fosse 
convinto di salvare la patria togliendo 
di mezzo « il presidente ingenuo». 

Oggi McNamara non ha mutato opi
nione, ma dichiera che occorrono 5 mi
liardi di dollari per creare un sistema 
anti-missilistico « sottile », in funzione 
anti-cinese, e che la spesa è giustificata 
nei confronti di una potenza con capa
cità offensive ridotte; lascia dire dagli 
esperti del Pentagono che l'intercetta
mento è ormai da anni concepito in di
verse fasi, indiretta con ordigni nucleari 
in alta atmosfera, e diretta per centrare 
a distanza ravvicinata i missili nemici 
sfuggiti al primo «setaccio »; tutto 
questo ha senso contro una minaccia 
cinese ma non contro una minaccia so
vietica; per difendersi da un attacco o 
da una ritorsione dell'URSS, dice Mc
Namara, anche un sistema «spesso•, 

più che altro nel caso di « qualche lan
cio accidentale sovietico ». L'ironia ~ 
pesante e James Reston, sul New :York 
Times, ribatte che in realtà l'anti-mis
sile non è contro la Cina, o contro 
l'URSS, ma «contro i repubblicani», 
una sorta di spesa elettorale insomma. 

I • falchi • della NATO. I « falchi a 
però chiedono molto di più, e pare 
l'abbiano ottenuto. Il 28 settembre 

« autorevoli fonti governative » ameri
cane hanno rivelato, senza ricevere 
smentita, che gli USA stanno mettendo 
a punto piani per aumentare da cinque 
a dieci volte il potenziale nucleare of. 
fensivo in funzione anti-URSS, e la mi
sura è stata presentata in naturale cor
relazione con il sistema difensivo anti
missile, oltre che in rapporto con l'ana
logo « sistema » sovietico. 

Buona parte della stampa internazio
nale ha avvertito la pericolosità di tale 
meccanismo difensivo-offensivo, e il 
Times di Londra ha segnalato come la 
decisione relativa all'anti-missile sia già 
sufficiente per scardinare tutta la stra
tegia nucleare dell'Occidente, amplian. 
do gli impegni e i rischi dei paesi al
leati, senza che questi siano stati mini
mamente consultati. Il Times, il 27 sct
t~mbr~, riferendosi all~ riunione atlan. 



semplicemente un falso, e che in realtà 
l'America si era orientata a un sistema 
anti-missilistico « globale », con impli
cazioni « immense » per l'Europa, ri
dotta ad ostaggio in una avventura de
gna delle vicende fantapolitiche del 
dottor Stranamore. 

McNamara, ad Ankara, ripeteva su
bito la tesi: sistema « sottile 1>, riguar
da unicamente la Cina. Ma veniva 
smentito dalle « autorevoli fonti gover
native» di Washington nel momento 
stesso in cui cercava di salvare capra e 
cavoli . A chi credere? al« buon senso» 
di McNamara, alla «razionalità» di 
McNamara? o a quello che preparano 
i « falchi » sulla scia delle concessioni 
di McNamara? 

Le rivelazioni del 28 settembre sono 
esplicite: si moltiplica per cinque o per 
dieci il potenziale offensivo (e difensi
vo, l'uno implicn l'altro); la strategia 
americana non si accontenta perciò più 
della facoltà di ritorsione, delle decine 
di migliaia di testate nucleari già ope
rative, ma torna ad accarezzare l'idea 
che l'offesa sia il principale, e possibi
le, strumento di difesa. Per i paesi del
la NATO significa essere coinvolti in 
un meccanismo che sfugge a qualsiasi 

controllo, dove le decisioni iniziali ven
gono prese sem.a consuhazione e dove 
si resta prigionieri delle scelte militari 
che automatkamente ne derivano, o che 
in ogni caso sono progettate e pianifi
cate senza che nessuno ne sappia nulla. 

L'arma della disinformazione. E' in
concepibile che l'opinione pubblica, che 
noi tutti, veniamo a sapere attraverso 
« autorevoli fonti americane » che i 
nostri impegni militari risultano am
pliati, e forse cambiano natura, senza 
che governo e parlamento ne abbiano 
avuto il minimo sentore. Non è solo 
un problema di quantità, di adegua
mento al potenziale del Patto di Varsa
via; è tutt'altra cosa. Le cifre riferite 
sono sufficienti per valutare come si 
tratti di un'altra cosa. 

L'Istituto di studi strategici di Lon
dra aveva riferito, il 14 settembre, qua
le fosse il rapporto ncll '« eq~ilibrio del 
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terrore ~ fra USA e URSS. Si ricono
sceva che i sovietici, nell'ultima annata, 
avevano dato un forte impulso ai mis
sili intercontinentali con testata atomi
ca, superando in percentuale l'incre
mento americano; tuttavia la distanza 
restava nettamente fava;evolc agli ame
ricani. Le cifre esatte di Londra erano 
queste: prima 1558 missili USA (ter
restri e navali) contro 450 missili 
URSS; ora 1710 missili americani con
tro 650 sovietici. Questa valutazione 
non tiene conto della enorme superio
rità attribuita agli americani nelle testa
te nucleari complessive (decine di mi
gliaia) e fa riferimento, come si Jiccva, 
ai missili intercontinentali (ICBM, la 
superarma). 

Il 28 settembre le fonti USA hanno 
fatto riferimento allo stesso tipo di su
perarma per annunciarne la moltiplica· 
zione per cinque o per dieci: il che vuol 
dire, in parole povere, portare i super
missili a quota 8500 o a quota 17 mila 
(o per lo meno le cariche nucleari a 
raggio intercontinentale, pcrchè è stato 
spiegato che entreranno in azione mis
sili a testata multipla). Giustificazione: 
i sovietici fanno altrettanto, sin in cam
po missilistico che nell'applicnzione di 
testate multiple. 

Il primo pericolo che traspare da tali 
dati è quello della disinformazione, e 
investe in misura diversa USA e URSS. 
Gli americani progettano un incremen· 
to - e lo rivelano nelle forme che si 
son viste - ma negano che ciò impli
chi un mutamento di strategia e di im
pegni militari per gli alleati, ed è qui 
che compiono opera di disinformazio
ne. I sovietici non forniscono cifre e con 
ciò stesso, mantenendo segreto il loro 
deterrent, autorizzano gli americani a 
qualsiasi scalata negli arsenali, perchè 
ii:i pratica nessuno è in grado di conte
stare le cifre fornite dagli occidentali e 
nemmeno le loro previsioni. Conclusio
ne: la corsa al super-riarmo riprende, 
malgrado scienziati autorevoli, sia russi 
che americani, abbiano già ammesso di 
aver raggiunto un potenziale distrutti
vo « globale », capace di « far saltare» 
l'intero pianeta o d'inquinarlo. 

Evitare la fantapolitica. Naturalmen
te si tratta di evitare, dalla disinforma
zione, il salto nella fantapolitica; però 
sono le massime potenze ad autorizzare 
ogni sorta di pessimismo. Noi non sia
mo orientati alla fantapolitica, e nem
meno alle spiegazioni troppo vecchie e 
troppo semplici. La tesi di Reston, che 
un simile meccanismo sia messo in mo· 
to da motivi elettorali, francamente non 
convince. La spiegazione che l'econo· 
mia americana non sia in grado di so
stenere una riconversione pacifica non 
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spiega lutto, malgrado il processo ac
centuat~ di militari7.zazione: il ri:ch10 
dell'inflllzione è presente anche net go
vernami USA, e McNamara è l'espres
sione quanto meno di una resistenza al 
processo degenerativo di militarizz.azio
ne resistenza tuttora forte. La test che 
l'ÙRSS si sia sempre limitata al « mini
mo deterrent » è ancora da dimostrare 
proprio per la segretezza che circonda 
le sue scelte militari. .Misure cautela
tive di puro e freddo ordine militare, 
quando l'una o l'altra supcrp?ten~ te
mano di essere scavalcate r dtstanztate, 
possono determinare successive rincor
se senza che ciò debba necessariamente 
significare volontà d'aggressione nu
cleare. 

Però è nel contesto poliuco generale 
che possiamo avvertire una causa con
creta di questo processo degenerativo: 
ed è la guerra nel Vietnam. Essa man
tiene aperta la spirale del riarmo perchè 
nessuno sa dove e quando possa fer
marsi. E in Vietnnm sono gli americani 
ad applicare una strategia di offesa, 
oggi solo convenzionale ma già capace 
di mettere in moto suggestioni di scon
tro nucleare nelle menti dei « falchi » 
USA, vedano essi in fondo alla strada 
la Cina o addirittura l'Unione Sovietica. 

20 

LUCIANO VASCONI • 

Il VOlUM[: 

lA SINISlRA DAVANJI 

AUA CRISI 

OH PARlAM[NlO 

raccoglie gli atti del IV convegno 

del Movimento Gaetano Salvemini 

U~ . Ciuffrè, Milano, l. 1800) 

FRANCIA 

la lunga via 
della sinistra 

I I secondo turno delle « cantona
li » ha confermato in Francia che 

esiste un largo spazio per un'alternati
va delle sinistre unite al regime golli
sta. Il parlamento, ammette la stampa 
di Parigi, non riflette più la maggio
ranza esistente nel paese. Questo pro
cesso di chiarimento, e di avanzata 
delle sinistre, era già in corso da tem· 
po, e ha trovato ora una conferma 
per quanco non si debbano mai con
fondere una consultazione amministra· 
tiva e una politica . 

La Federazione democratico-sociali
sta nelle « cantonali » si è confermata 
il gruppo più solido: 465 eletti fra il 
primo turno e i ballottaggi (con un 
aumento di 10); i comunisti hanno 
ottenuto 175 consiglieri (con un au
mento di 119, il più clamoroso); poi 
vi sono 202 consiglieri di varie for
mazioni di sinistra fra cui la piccola 
ma combattiva ala del PSU, i sociali
sti di sinistra di Mendès-France. In to· 
tale le sinistre hanno raccolto 842 seg
gi su 1772 in palio Sono i dati uffi
ciali e i grossi schieramenti, come la 
Federazione e il PCF, dicono che mol
ti dei 202 seggi sono di loro aderenti, 
ma non è l'ingrossamento artificiale 
delle sinistre minori che muta il senso 
del voto. 

I gollisti «ortodossi» hanno otte
nuto 219 consiglieri, cui vanno ag
giunti i 94 « giscardiani »: totale .31.3. 
Una sconfitta più grave quando si ab
biano le percentuali dei voti espressi 
e non solo le cifre degli eletti. Questo 
vale, anche se i gollisti, nelle ammi
nistrazioni, non avevano mai occupato 
posizioni maggioritarie. 

Il partito americano. Il grande scon
fino è ancora una volta il « partito 
americano » di Lecanuet, il Centro de
mocratico, che ha appena raccolto 155 
consiglieri. Continua la sua marcia a 
ritroso, e si lamenta di essere « stri
tolato fra le estreme ». Tutto il resto 
è andato a liste di destra, di estrema 
destra ma soprattutto a liste locali 
composte di apolitici. 

MITTF.RRAND 

La sconfitta di Lecanuet è ancora 
una volta indicativa della linea ormai 
« costante » della maggioranza dei fran
cesi: con i dovuti margini prudenziali 
verso una interpretazione esclusivamen
te politica di un voto amministrativo, 
la Francia si conferma ormai refratta
rin al « partito americano », e, anche 
quando non è gollista, non sceglie i più 
accaniti difensori dell'atlantismo acri
tico e fideistico. 

Le sinistre, su questo terreno, di 
autonomia francese e di autonomia 
propria, hanno molto da dire e molto 
da fare, non solo per fornire qualcosa 
di più, alla nazione, che la semplice 
ripulsa negativa dell'americanismo, ma 
per creare anche in tale settore una 
alternativa concreta, positiva, che pro
vochi il rientro della Francia nell'Eu
ropa senza farla òiventare « codina ». 

Mitterrancl, leader della Federazio
ne, nella sua più recente conferenza 
st.1mpa, anche a nome di Mollet per 
i socialdemocratici SFIO, aveva am
messo che la NATO « non serve più » 
com'è fatta e occorre procedere a una 
« revisione » dell'alleanza, in vista del
l'abolizione dei blocchi. Un passo avan
ti dopo i timori iniziali, e le tentazioni 
di seguire Lecanuet nella contestazione 
« americana » del gollismo. Mendès
France, che a suo tempo aveva con
testato a Dc Gaulle la posizione pu
ramente «negativa» sulla NATO, e 
riteneva più realistico premere in sen
so moderato sull'America stando den
tro l'alleanza che uscendone, non è Che 
abbia mutato parere ma ha smussato 
la sua etilica e del resto già concepiva 
l'appartenenza alla NATO condiziona
ta a una profonda « revisione »: sul 
problema della pace, sui problemi del 
Terzo Mondo. 

La necessità dell'autonomia. L'au. 
tonomia ha perciò fatto progressi, ed 
è il terreno sul quale le sinistre pos-







mente nemici della Grecia come l'Alba
nia e la Bulpria) e per motivi socio
logici, perché i contadini, che sono an· 
cora Ja Jarp magiorama della popo
lazione, sono poco permeabili ad una 
dottrina rivoluzionaria, mentre il pro
letariato industriale è scano e dispcno, 
soggetto da vent'anni a continui ricatti. 
Accettate le .rqolc dcl sistema parla· 
mcntare, i comunisti, attravcno l'EDA, 
potevano aspirare a condizionare mar
ginalmente l'Unione dcl Centro, ma 
non certo a capcaiare l'ondata rifor
matrice. 

L'anti-comunismo resta comunque, 
e non a caso, Ja bandiera del governo 
militare, il lievito delle sue dichiara
zioni piopapndistkhc che insistono, 
con «prove• di un'inconsistenza tan· 
to evidente da sfiorare il grottesco, sui 
piani eversivi dcll'EDA. (Il rqime non 
riesce a spieprc &a l'altro come mai 
tutti i capi della sinistn siano stati ar· 
restati senza opposizione nelle prime 
ore del colpo di stato). E l'anti-comu· 
nismo potrebe avere con il tempo con
qucm.e importanti L'ala più poui
bilista della borabeaia urbana è desti
nata infatti a subire un'offemivi, che, 
in cambio di una denuncia di api 
'IJCrtUn veno il comunismo, plOIDCtte 
UDI partecipazione al pote!e: ~ 
la dittatura è un sistema particolarmcn
te intollenbile per il popolo peco,. che 
ba il gusto innato per Ja dilcuaione 
e la politica, cd ~ incompetibile coa 
UDI Grecia « atlantica •, Ja psoapettiva 
di UDI evuluzione liberale, qudunque 
ne sia il contenuto, à ~ inevi
tabile. n terrorismo ~ impli
cito nelle dichianzioN di e lealimo • 
richieste a funzionari, pzofeùori, me
dici, operai e nella catena di proc_eui 
politici DOD fa che aumentare il deù· 
derio di UD ritomo d'ordinaria IJDIDl. 
niatraionc. 

da alla dncma pieuo gli investitori 
stnnieri. 

E' c:biaro che a questo disegno -
in cui Ja 'ftl'A incognita è rappresenta
ta dalla disponibilità dri militari a ri· 
nundare alla gestione diretta del pote
re - si può opporre solo l'intransi· 
gema, che però ba il suo sbocco vir
tuale nella lotta .t oltranza. Ma ~ 
concepibile una ICCODda guerra civile 
a meno di vent'anni dalla prima? La 
passività della popolaione pa in oc
casione del colpo di stato in cosi vin
ce conttuto con i fermenti dell'estate 
calda del 196', è un sintomo che non 
depone a favore di una simile ipotesi. 
Anche perchè un'azione diretta c:apo
vo)aerebbe i rapporti di forza fra comu· 
nisti e ndicali, dando ai comunisti, per 
effetto del loro maggiore contatto con 
le muse e con il retroterra di una nuo
va e resistenza • la ktldnsbip natuulc. 
Per . ~t'? gli esponenti delJa dea~ 
tndizaonth, come Canellopulos, IODO l 

primi ad invocue un pronto ripristino 
della COltituzione e della dcmoc:razia: 
w:be l'amhadata americma, come 
ICIDbn · l'epilodio Averoff, 
non IDCO::to, auspica un governo 
più « rispettabile •· A \ungo termine. 

infatti, accentuando la separazione fra 
cuta militare e dviii di qualsiasi estn· 
zione sociale e di qualaiui vocazione 
po)itiq, Ja compctiziooe noo potd non 
inllprini fino a qucll'aploaione che 
per UD c:oocono cB came non si è p~ 
dotta nell'aprile ICOllO. • 

I pmvvedimmti che il mi-
Btare prcnderl in mia dJ°J: Ml 
an minimo cB ctialettia politica • 
nano dunque ded9m ~ 
il 10lto ciel futuro. Si ll ~ .. 
Acme che le. di mari:= 
lllUlpte da Papencheu IUallDO :.e 
l&tet~~~·
DO delJe oram•znnom di linistn: CO
munlati e lilnpe•i11•ti non potrlllDO 

~==:.~.t 
........ --- • credele che 
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l'esclusione sarà rigorosa. Superata la 
atmosfera sarà certamente offerto co
me misura demagogica un simulacro 
di consultazione popolare, sufficiente 
a svuotare Jc proteste dei circoli inter· 
nazionali che si richiamano ai principi 
« liberali », di Johnson, del Consiglio 
d'Europa e dell'Internazionale Sociali
sta. Il trapasso dovrà essere orche
strato con cura perchè un secondo in
tervento dell'esercito avrebbe inevita· 
bilmente ripercussioni disastrose. E si 
porrà forse il problema istituzionale. 
Come dicono ad Atene, il punto d'arri· 
vo di tutto sarà una rcpubblicn che 
non sarà una repubblica, una democra
zia che non sarà una democrazia e una 
libertà che non sarà una libertà. 

VITTORIO VIMERCATI • 

BRASILE 
• • • • 1 car1ss1m1 

• • nem1c1 
L a p r ima stretta di mano, a sigil· 

lare il nascente accordo per la 
costituzione della frente ampia, il mo
vimento unitario per la « ridemocratiz
zazione » dcl Brasile, Carlos Lacerda 
l'aveva data a Juscelino Kubitschek 
il 19 novembre scorso a Lisbona. In 
quasi in un anno l'ex governatore dello 
stato di Guanabara ha finito di com
pletare un paziente lavoro di ricucitu· 
ra riuscendo a far la pace con Jnnio 
Quadros, prima, e poi con Joao Gou· 
lart a Montevideo il 26 settembre. 
Lacerda, attualmente messo da parte 
dai generali golpisti, aveva avuto un 
tempo il pallino della « caccia al presi
dente», uno sport rii massa nell'Ame
rica Latina. « La rivoluzione - ave
va detto ndl'aprile dd '64 - sto com
mettendo un grave errore: il presiden
te Juscclino. Kubitschek non è ancora 
stato messo in prigione ». A parte le 
attenzioni dedicate a Quadros, costret· 
to allu fine a dimettersi dalla carica 
di Capo dello Stato, Lnccrda :.i può 
considerare l'ispiratore del golpe con
tro Goulart, da lui denunciato a suo 
tempo come « il principale stmmento 
della penetrazione comunista nel Bra
sile ». Non occorre molta memoria per 
ricordare questi fatti. Ad un giornalista 
che a Montevideo gli ha chiesto certe 
spiegazioni egli tranquillamente ha ri
sposto che « oggi è provato che Gou
lart non è affatto comunista e che io 
non sono l'uomo de!.'li Stati Uniti », 
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Contro gli yes men dcl Brasile, rap
presentati un anno fo da Castelo Bran· 
co ed ora dal maresciallo Costa e Silva, 
il fronte unico d1 opposizione si bat· 
terà in nome di un programma di de
mocratizzazione, nazionalista ed antim
perialista. Le riforme agraria ed ur
banistica, inutilmente tentate dai libe
rali e dai progressisti brasiliani, dovreb
bero diventare la piattaforma su cui 
far convergere i consensi delle masse 
popolari frustrate dai due e passa anni 
dì sterile austerità militaresca Un di
scorso relativamente facile per Carlos 
Lacerda, il quale da qualche tempo ha 
avuto cura di procurarsi quella patcn· 
te anti·yankce che lo metterà in re
gola di fronte alle disorientate forze 
politiche della sinistra. Come gover
natore del Guanabara, una specie di 
Katanga brasiliano, il nostro aveva 
creato una leva di tecnocrati e di qua
dri politici di una certa statura. Del
l'atout dell'efficienza e della moralizza
zione amministrativa, che accoppiava 
ad una improntitudine e a doti tatti
che eccezionali, egli si era praticamente 
servito per avere il controllo della si
tuazione politica del paese. Unico neo: 
i gorilla da lui spinti alla rivolta non 
avevano ritenuto opportuno « passar la 
mano » dopo essersi impadroniti del 
governo. 

UCI!RDA 

Perchè l'alle anza. Come hanno po
tuto i tre ex presidenti del Brasile 
e le forze popolari che stanno die
tro di loro, convincersi a stringere 
un'alleanza cosl innaturale? Frente am
pia si chiama, cd in realtà il movimen
to unitario è tanto va:;to <la poter con
tenere comodamente il Capo dello 
Stato ed il suo progmmma di governo 
- è il commento di un coriaceo espo· 
nente laburista brasiliano - sol che 
questo presenti la domanda d'iscrizio
ne. Lacerda probabilmente avrà fatto 
agli ex nemici questo discorso: « Die
tro di me sta la maggioranza dei gio
vani ufficiali, la partecipazione di base 
al golpe del '64, che ne ha abbastanza 
delle vecchie satrapie militari poste al 
vertice dello Stnto federale; hanno 

fatto la rivoluzione per moralizzare la 
amministrazione e non per affittare il 
paese agli USA. Inoltre, il fatto che 
il controllo nordamericano all'indu
stria nazionale si sia esteso dall'80 nl 
90% in questi ultimi 3 anni è cosa che 
non g:irba a quella parte non parassi
taria della borghesia che ha figliato 
i nuovi tecnocrati, una classe dirigente 
ormai formata, che non può accettare 
di svolgere un ruolo subalterno nei 
confronti delle vecchie oligarchie mi
litari e terriere. I quadri dirigenti che 
sono con me non bastano però a go
vernare il paese. Mi illudevo una vol
ta che questo fosse possibile, ora non 
desidero che riparare all'errore. Voi 
avete le masse popolari, ma il regime 
non vi permette di organizzarle e di 
lottare per il ritorno della legalità. 
Uniti, potremo rinnovare la vita pub
blica brasiliana al di fuori dei f rusu 
schemi tradi1jonali » 

I liberal-progressisti sanno che la 
soluzione unitaria, se riuscisse ad im
porsi al sistema paternalista dei Costa 
e Silva, significherebbe sic et simp/1• 

citer la presidenza per il lupo Lacerdn. 
Hanno accettato (non tutti, ad es. l'ex 
governatore di Rio Grande del Sud 
Lionel Brizzola, che divide l'esilio co~ 
Goulart, ha dichiarato formalmente 
che Lacerda resta lo stesso boia liber
ticida che è sempre stato) perché ri
tengono di non avere altre cbances per 
rientrare nel gioco dal quale erano sta
ti esclusi con la violenza. Lacerda ha 
ragione, Goulart e gli altri non sono 
comunisti. Non sono neanche rivolu 
zionari, ma del resto Fidel Castro que
ste cose le andava predicando eia un 
sacco <li tempo. Resta da vedere sol
tanto se il discorso del « non aver nien
te da perdere » possa giustificare certe 
manovre. 

Contro il regime si battono all'in
terno del paese gli studenti dell'Unio
ne Nazionale, i contadini organizzati 
odia guerriglia e la parte più viva del 
clero. Quale sarà la loro risposta all'in
vito unitario degli ex presidenti? E 
quale sarà la risposta del governo? La
cerda, che non è stato segnato nelle 
liste Ji proscrizione, ha Janciato una 
aperta sfida ai gorilla. Probabilmente 
ha bisogno di una patente in più, quel
la di vittima del regime; il governo 
sembra restio a regalargliela e per que
sto non ha reagito all'annuncio della 
costituzione del fronte. Ma se il mi
nistro degli interni non giudica oppor
tuno adoperare la mano pesante contro 
la coalizione è difficile che i brasiliani 
In riterranno <legna del loro appoggio. 

DINO PELLEGRINO a 



D apo gll anni della guerra mondia
le, della guerra civile e dello 

mcer.mto straniero, la piccola indu
atda della Russia era in rovina. I 
..,.Nn•ri erano logori, le riserve con
..... te. Dal punto di vista economi
a> I plCIC era andato indietro di ol
ae meao secolo. La gente di città 
1"eft bruciato i mobili per riscalda
• al alloai, e milioni di contadi-
111, C:olpid èl8lla carestia, vagavano per 
l ~ alla ricerca di cibo. I po
cW milioni di lavoratori che nel 1917 s::: buttati sulle barricate, si erano 

cd avevano cessato di esistere 
~forza IOCiale omogenea. I più co
.a.lod erano periti nella guerra civile; 
: ..orD avevano assunto cariche nella 
~ amministrazione, nell'esercito, 
... polizia; molti erano fuggiti dalle 
dUl lffamate; i pochi che si erano te
_. io dispute dedicandosi più al com
~ che al lavoro, si erano degradati. 

Quelte erano le condizioni in atto al 
...,_,,to in cui i bolscevichi, all'inizio 
:W IDDi '20, cercarono di dar forma 
• '81"9lidare il loro regime. In questo 
~ essi potevano contare sulla 

della q1_1ale essi stessi si erano 
~!Dlìidelrlti all'avanguardia, la classe 

li supponeva dovesse esser la pa
del nuovo Stato, il pilastro 

nuova democrazia, l'agente prin
del IOCialismo. Fisicamente e 

•iè11ikJli0icll:nente, quella classe era 
~WilllllllJ•1ne. Cosl mentre la rivoluzione 

borghese, nonostante la carestia nelle 
campagne, sopravviveva nella concreta 
realtà della vita rurale, la rivoluzione 
socialista era una specie di fantasma 
sospeso nel woto . 

La degenerazione burocratica. Sono 
state queste le vere origini della cosid
detta degenerazione burocratica del re
gime. In quelle circostanze, la « ditta
tura del proletariato >, la « democrazia 
sovietica>, il controllo dell'industria 
da parte dei « lavoratori >, erano qua
si slogans woti ai quali nessuno pote
va dare un qualche contenuto. L'idea 
della democrazia sovietica qual era stata 
esposta da Lenin, Trotsky e Bukharin, 
presupponeva l'esistenza di una classe 
operaia attiva, eternamente vigile, in 
grado di affermani non solo nei con
fronti dell'11ncien régime ma anche del
la nuova burocrazia che avrebbe potu
to abusare del potere o usurparlo. Poi
ché, fisicamente, la classe operaia non 
c'era, i bolscevichi decisero di agire in 
qualità di suoi sostituti e fiduciari fino 
a che la vita non fosse tornata più nor
male e non fosse emersa una nuova 
classe operaia. Nel frattempo ritennero 
loro dovere esercitare la «dittatura dcl 
proletariato > a nome di un proletaria
to inesistente o quasi. Ciò portò la dit
tatura burocratica, il potere incontrol
lato e la corruzione per IDCZ7.0 del po
tere. 

Non che i bolscevichi fossero incon
sapevoli del pericolo. Il detto di Lord 
Acton (e il potere corrompe - il pote
re assoluto corrompe in modo assolu
to •) $lifficilmcntc li avrebbe stupiti. 
Per di più essi comprendevano qualco
sa che Lord Acton ed i suoi discepoli 
avevano trascurato, cioè che la proprie
tà è anche potere, potere concentrato, 
e che la proprietà quasi monopolistica 
delle grandi società è potere assoluto 
che agisce con la massima cfficacil 
quando è inserita in una democrazia 
parlamcn~. I bolscevichi sapevano 
inoltre perfettamente quali fossero i pc-

ricoli dcl potere in una società post-ca-
. pitalista - non per nulla essi sognava

no l'abolizione dello Stato. Personal
mente, non conosco un libro che appro
fondisca meglio la questione della cor
ruzione, del testo di Lenin Stato e Ri
voluzione (scritto forse in modo sco
lastico e dogmatico). Nella sorte dci 
bolscevichi vi è inoltre un elemento 
tragico: tutta la loro profonda cd acuta 
consapcvolC2Za dcl pericolo non li ha 
salvati, e tutto il loro orrore per la 
corruzione non impedl loro di esserne 
preda. 

i11te e ciane. In quanto partito ri
voluzionario, essi non avevano altra 
scelta oltre alla rinuncia e all'abban
dono dcl potere, il che in effetti si
gnificava consegnarlo ai nemici che 
avevano da poco sconfitti nella guerra 
civile. Dci santi o dci pazzi avrebbero 
potuto farlo, ma i bolscevichi non era
no santi né pazzi. Inaspettatamente 
essi si trovarono in una posizione si
mile, mutatis mutandis, a quella dci 
Dcccmbristi, dci Populisti e dei Na
rodnovoltsi dcl 19° secolo, la posizio
ne di élite rivoluzionaria senza una 
classe rivoluzionaria alle spalle. Ma 
ora l'élite era al governo arroccata in 
una fortezza assediata, precariamente 
salvata ma che doveva ancora esser 
difesa, ricostruita dalle rovine e tra
sformata nella base di un nuovo ordi
ne .arialc. E' ben difficile che le for
tezze assediate possano esser governate 
in modo democratico. I vincitori di 
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Le 'if ~U ,;,.,,tescbe dell4 sitlMIZiotte 
rt11u dopo 14 1wrr11 1'1ot1'"'1le, 14 &wrH 
ciPik e l'mtnrJetlto strllllino ebbero "" 
peso tletn1'1Ì""1fle t1ell4 distorsio11e tkl# 
obiettil1i riuol.Wolftlri del dopo '17. I 
bolscevicb1 dOJ1ettno 11eceltdH 14 dein,_ 
rt1Zio11e bt1rocr11tic11 tlel regi111e e 14 eor-
111iio#e del Pf!lne, che diwnt1e se1'1flH 
p;;, 111solt1to ~"o .Il'assolt11is1110 11.i;,,;.. "°· Nelle foto: sopra " si11istra Trotslt,, 
11 destr11 il "'~•lo del PflM 11ell4 Nosc11 
po11riflol11iiotftlrÌ4; sollo Stali11. 
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una guerra civile ben raramente pos
sono permettere la libertà d'espressio
ne e di organizzazione agli sconfitti, 
specie se questi ultimi sono appoggia
ti da potenti Stati stranieri. Di norma 
la guerra civile porta al monopolio del 
potere da parte dei vincitori (la guer
ra civile americana sembra costituire 
un'eccezione; tuttavia quella guerra ci
vile non divise il paese in linea gene
rale: il Nord era praticamente unani· 
me nella determinazione di impedire 
la secessione degli Stati meridionali; la 
sua superiorità e la sua preponderan
za non erano mai state in pericolo, e 
non vi fu alcun intervento straniero ar
mato). Il sistema monopartitico diven
ne per i bolscevichi un'imprescindibile 
necessità: indubbiamente da esso di
pendevano la loro sopravvivenza e quel
la della rivoluzione. Non fu una de
cisione premeditata: lo introdussero 
credendo che si sarebbe trattato di un 
espediente temporaneo; il sistema mo
nopartitico andava contro le inclina
zioni, la logica e le idee di Lenin, 
Trotsky, Kamenev, Bukharin, Luna
charsky, Rykov e tanti altri. Ma poi 
la logica della situazione prevalse e 
spazzò via idee e scrupoli. L'espedien
te temporaneo divenne norma, il siste· 
ma monopartitico acquistò stabilità e 
peso di per se stesso. Con un processo 
simile a quello della selezione natura
le, dopo la morte di Lenin la gerarchia 
del partito trovò il suo capo in Stalin, 
che grazie alla sua eccezionale abilità, 
al suo carattere dispostico ed alla sua 
estrema mancanza di scrupoli, era la 
persona più adatta a monopolizzare il 
potere. Più tardi esamineremo l'uso 
che egli fece del potere per trasforma
re la struttura sociale dell'Unione So
vietica ed il modo in cui questa stessa 
trasformazione contribul a perpetuare il 
suo potere. Eppure anche Stalin consi
derava se stesso come il fiduciario del 
proletariato e della rivoluzione. Illu
strando nel 1956 i crimini e la disu
manità di Stalin, Krusciov disse di lui: 
« Stalin era convinto che ciò fosse ne
cessario per difendere gli interessi del
le classi lavoratrici... Egli considerava 
tutto ciò dal punto di vista del p0polo 
lavoratore ... del socialismo e del comu
nismo. Non possiamo dire che quelle 
erano azioni compiute da un despota 
sconsiderato... Questa è la vera trage
dia». Comunque se al principio i bol
scevichi si sentirono in diritto di agire 
in qualità di fiduciari della classe la
voratrice solo per il periodo transitorio 
della dispersione e dell'assenza di que
sta classe, Stalin mantenne saldamente 
il suo potere autocratico per molto 
tempo dopo, in presenza di una clas
se lavoratrice ricostituita ed in rapida 
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crescita; ed egli impiegò ogni mezzo 
del terrore e dell'insidia per impedire 
che i lavoratori ed il popolo in generale 
reclamassero i loro diritti e la loro ere
dità rivoluzionaria. 

La coscienza del partito era in per
petuo conflitto con la realtà del mo
nopolio del potere. Già nel 1922, ri
ferendosi a Stalin, Lenin metteva in 
guardia dal suo letto di morte il par
tito contro il «grosso prepotente», 
il diierhymorda, il Grande Russo scio
vinista che avrebbe nuovamente op
presso il debole e il disperato; e Le
nin confessava di sentirsi « profonda
mente colpevole nei confronti dei la
voratori russi » per non averli avver
titi prima di questo. Tre anni dopo 
Kamenev cercò invano di ricordare il 
testamento di Lenin nel corso di un 
tempestoso Congresso del Partito. Nel 
1926, durante una riunione del Polit
buro, Trotsky rivolgendosi a Stalin gli 
gettò in faccia l'accusa di « becchino 
della Rivoluzione ». Nel 1928 Bukharin 
profetizzava: «E' un nuovo Gengis 
Khan, ci massacrerà tutti... soffocherà 
nel sangue le sollevazioni dei contadi
ni ». E queste non erano le sporadi
che osservazioni di pochi dirigenti. Die
tro a questi uomini l'opposizione cre
sceva, cercando di riportare il partito 
alle sue tradizioni rivoluzionarie demo
cratiche ed ai suoi impegni socialisti. 
Fu quanto cercarono di fare fin dal 
1921 e dal 1922 l'Opposizione dei La
voratori ed i Centralisti Democratici, 
dal 1923 in poi i trotskisti, dal 1925 
al 1927 gli zinovievisti, nel 1928 e 
nel 1929 i bukharinisti, e poi altri 
gruppi minori e meno articolati, per
fino degli stalinisti. 

Il monopolio del potere. Non è que
sta la sede per fare la storia di queste 
lotte e delle purghe. E' chiaro che 
mentre i diversi e successivi scismi ve
nivano soppressi, il monopolio del po
tere diventava sempre più rigido e ri
stretto. In principio il solo partito esi
stente lasciava ancora una certa libertà 
d'espressione ed una certa iniziativa po
litica almeno ai suoi membri. Ma poi 
l'oligarchia al governo li privò di questa 
libertà, ed in effetti il monopolio del 
partito unico divenne il monopolio di 
una sola fazione, quella stalinista. Nel 

secondo decennio della rivoluzione pre
se forma il monolito totalitario. Infi
ne, il dominio di una sola fazione si 
trasformò nel dominio personale del 
suo capo. Il fatto che Stalin poté sta
bilire la sua autocrazia solo sui cada
veri della maggior parte dei capi ori
ginari della rivoluzione e dei loro se
guaci, ed anche sui corpi di buoni 
stalinisti, dà la misura della profondi
tà e della fona della resistenza che 
egli ebbe a spezzare. 

Le metamorfosi politiche del regime 
si accompagnarono ad un'opera di scal
zamento delle idee del 1917. Si inse
gnava alla gente non solo che il so
cialismo richiedeva la proprietà e la 
pianificazione nazionale, una rapida in
dustrializzazione, la collettivizazione e 
l'educazione popolare, ma anche che 
in qualche modo, il cosiddetto cult~ 
dell'individuo, il palese privilegio, il 
duro anti-egalitarismo e l'onnipotenza 
della polizia, erano tutte parti e com
ponenti della nuova società. Il marxi
smo, la più critica ed irriverente delle 
dottrine, fu vuotato del suo contenuto 
e ridotto ad una setta di sofisti e ad 
una serie di canoni quasi ecclesiastici 
mirante a giustificare ogni singolo de: 
creto di Stalin ed ogni suo ghiribizzo 
pseudo-teorico. Gli effetti disastrosi 
che ciò ebbe sulla scienza, l'arte, la 
letteratura e lo stesso clima morale 
del paese, sono ben noti. E poiché lo 
stalinismo dominò per tre decenni la 
dottrina ufficiale dell'organizzazi~ne 
mondiale, lo scalzamento del socialismo 
e del marxismo, ebbero ripercussioni 
?i gran~e moment~ anche in campo 
mternaz1onale, speae nel movimento 
dei lavoratori occidentali. 

La rivoluzione russa, ultima delle rj. 
voluzioni borghesi, aveva in comune 
con queste alcune venature d'irraziona
lità. In un certo senso è questo l'ele
mento borghese insito nella sua natura 
Come giudice delle purghe, Stalin er~ 
il discendente di Cromwell e di Robe. 
spierre, ed il suo terrore fu più cru
dele . ed . odioso del loro perché egli 
esercitò 11 potere per un periodo più 
lungo, in circostanze più spavent05e 
ed in un paese abituato da epoche im: 
memorabili alla barbara brutalità dei 
suoi governanti. Dovremmo ricordare 
che Stalin fu anche il discendente di 



Ivan il Terribile, Pietro il Grande, Ni
cola I ed Alessandro III. In effetti lo 
stalinismo potrebbe esser definito come 
un amalgama del marxismo con la pri
mordiale e selvaggia arretratezza della 
Russia. In ogni caso le aspirazioni della 
rivoluzione e le sue realtà divergevano 
in Russia molto più che altrove; e di 
conseguenza furono necessari molto più 
sangue e molta più ipocrisia per na
scondere questa terribile divergenza. 

La continuità della rivoluzione. Si 
potrebbe chiedere allora in che cosa 
consista la continuità della rivoluzione. 
Qual è la sua realtà dopo tutte queste 
metamorfosi politiche ed ideologiche, 
dopo tanti scoppi di terrore e tanti ca
taclismi? Interrogativi del genere si 
sono presentati anche per altre rivolu
zioni. Ad esempio, dove e quando si 
è chiusa la Rivoluzione Francese? quan
do i giacobini soppressero la Comune 
e gli Enragés? oppure quando Robe
spierre sall i gradini della ghigliottina? 
quando Napoleone fu incoronato? o 
quando fu rovesciato? La maggior par
te di questi avvenimenti, nonostante la 
loro drasticità, sono ambigui; solo la 
caduta di Napoleone segna inequivo
cabilmente la fine del ciclo storico. In 
Russia un'ambiguità del genere circon
da avvenimenti come la rivolta di 
Kronstadt nel 1921, la sconfitta di 
Trotsky nel 1923, la sua espulsione nel 
'27, le purghe degli anni '30, le ri
velazioni di Krusciov sul conto di Sta
lin nel 1956, tanto per citarne solo al
cuni. I faziosi discuteranno continua
mente su queste soluzioni di continuità 
e sottoJineeranno quelle a causa delle 
quali la rivoluzione, « alla fine », fu 
tradita e sconfitta (stranamente, Trot
sky stesso negli ultimi anni d'esilio 
cercò di persuadere alcuni dei suoi ze
lanti sostenitori che la rivoluzione non 
era finita con la propria deportazione). 
Dispute del genere hanno un loro si
gnificato specie per gli storici che po
tranno ricavarne qualche briciol.1 Ji '~-

rità. Gli storici francesi, i migliori, sono 
ancora divisi tra filo ed antigiacobini, 
dantonisti, robesperriani, hebertisti, di
fensori della Comune, termidoriani ed 
anti-termidoriani, bonapartisti ed anti
bonapartisti; e le loro controversie 
hanno un notevole peso sulle preoccu
pazioni politiche correnti dei francesi. 
Sono convinto che gli storici sovietici 
saranno anch'essi divisi per molte ge
nerazioni, come noi partecipanti del 
movimento comunista negli anni '20 
e negli anni '30 lo fummo, fra 
trotskisti, stalinisti, bukharinisti, zino· 
vievisti, eccetera; e spero che alcuni 
di loro potranno anche diffondersi, sen
za timore e imbarazzo, in apologie dei 
menscevichi e dei Rivoluzionari Sociali. 
Ma dispute del genere non servono a 
risolvere la ·questione della continuità 
della rivoluzione, questione che va ol
tre tali dispute. Essa va esaminata con 
altri e più ampi criteri. Non è neces 
sario risalire a Clemenceau, il quale 
una volta disse che « la rivoluzione è 
un blocco unitario dal quale non si può 
togliere nulla »; ma in un certo senso 
l'opinione di Clemenceau è valida, an
che se il « blocco » è una lega che 
contiene una buona percentuale di me
talli vili. 

Uno dei modi adatti per affrontare il 
nostro problema è di dire che i con
temporanei di una rivoluzione si accor
gono della sua continuità per il tra
mite degli atteggiamenti che assumono 
nei suoi confronti, delle loro politiche 
e delle loro azioni. Ciò accade anche 
ai tempi nostri. Il grande spartiacque 
del 1917 rimane quello che è nella co
scienza ,del genere umano Per i nostri 

Degenerai.1011e burocratica, d1t1alura sta· 
liniana e metamorfosi politiche e ideolo
giche non sono bastate a spezzare la con
tinuità reale di un regime basato sull'abo
lir.ione della proprietà privata, la roccia 
sulla quale si fonda la continuità ideolo
gica. La memoria del primo periodo eroi
i:"o della rivoluzione è diventala essa stes
sa un motivo centrale della cultura so· 
vietica. Nelle foto: a sinistra, distribuzio
ne di viveri ai contadini nella crisi del 
'21; qui accanto, un'industria distrutta 
durante la IJa g11erra mondiale; sopra, 
Krusciov. 
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statisti, per gli ideologi ed anche per 
l'uomo della strada, le questioni che 
esso ha posto rimangono insolute. E 
il fatto che i governanti ed i capi del
l'Unione Sovietica non abbiano mai 
cessato di invocare le loro origini ri
voluzionarie, ha avuto anch'esso la sua 
logica e le sue conseguenze. Tutti loro 
- compresi Stalin, Krusciov ed i suc
cessori di Krusciov - hanno dovuto 
coltivare nelle menti del popolo il sen
so della continuità della rivoluzione. 
Essi hanno dovuto riaffermare gli as
sunti del 1917, anche quando lor0< 
stessi non vi credevano più. Ed hanno 
dovuto ripetutamente ribadire l'impe
gno dell'Unione Sovietica al socialismo. 
Questi assunti ed impegni. sono stati 
inculcati in tutte le nuove generazioni 
ed in tutti i gruppi d'età, a scuola e 
nelle fabbriche. La tradizione della ri
voluzione ha dominato il sistema edu
cativo sovietico, e questo stesso fatto 
è un potente fattore di continuità. E' 
vero che lo schema del sistema educa
tivo è concepito in modo da nasconde
re le soluzioni di continuità, falsificare 
la storia ~ spiegarne le contraddizioni 
e le irrazionalità in modo semplicistico. 
Nonostante ciò, tale sistema ha costan
temente ridestato nelle masse popolari 
la consapevolezza della loro eredità ri· 
voluzionaria. 

Il controllo della proprietà. Dietro 
a questi fenomeni iedologici e politici 
c'è la continuità reale di un sistema ba
sato sull'abolizione della proprietà pri
vata e la completa nazionalizzazione 
dell'industria e del sistema bancario. 
Tale fondamentale ed inviolabile « con
quista di Ottobre » non è stata influen
zata dai mutamenti del governo, della 
direzione di partito, e della politica. 
E' questa la roccia sulla quale si fonda 
la continuità ideologica. Le relazioni di 
proprietà o le forme di possesso non 
sono un fattore indifferente o passivo 
nello sviluppo di una società. Sappia
mo quanto profondamente il mutamen
to delle forme di proprietà feudali in 
forme borghesi abbia alterato il modo 
di vivere e l'aspetto della società oc
cidentale. Ora una proprietà nazionale, 
generale e completa, dei mezzi di pro
duzione, comporta una trasformazione 
a lungo termine ancor più multiforme 
e fondamentale. Sarebbe erroneo pen
sare che ci sia solo una differenza quan
titativa fra la nazionalizzazione dicia
mo del 25% dell'industria, e la pro
prietà pubblica al 100%. La differenza 
è qualitativa. In una società industria
le· moderna la proprietà pubblica non 
può non creare un ambiente essenzial-

JSAAC DEUTSCHER • 
(continua a pag. 34) 
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FRANCIA 

il romanticismo 
al potere 

• D e Gaulle, Malraux, e' est le ro-
mantisme ou pouvoir! », diceva 

anni fa a François Mauriac il giovane 
scrittore gaullista Philipc Sollers. Le 
« Anti-mémoires » di André Malraux, 
ci offrono una te:;timoni.mza illumina
ta di questa vena romantica della V Re
pubblica, che in una singolare combi
nazione con la tecnocrazia autoritaria 
del piano di sviluppo economico e con 
il dinamismo neo-capitalistico dci « jeu
nes patrons », concorre a mantenere in 
vita una esperienza che fà della Francia 
di oggi un paese politicamente atipico 
nel contesto dell'Europa e dell'Occi
dente. Malraux, scrittore dalla vita più 
volte segnata dalla partecipazione ad 
esperienze civili rischiosissime (Guerra 
di Spagna, Reshten1.a, Lunga Marcia) 
e campione del gaullismo romantico, ha 
scritto un libro politico, nel quale i 
talenti della sua arte di narratore sono 
devoluti interamente alla causa che at
tualmente )o impegna come ministro di 
De Gaulle. Per questo ha scelto per un 
libro di ricordi un titolo come « Anti 
mémoires »; ami-riflessione intimistica 
sul passato, anti·psicoJogismo introspet
tivo, e cioè negazione decisa di uno sti· 
le che da Gide n Mauriac caratterizza 
i memorialisti francesi contemporanei. 

Il libro di Malraux è costruito con 
un uso molto libero di accostamenti di 
tempi e di situazioni, che ruotano però 
attorno a quattro centri evidentemente 
preminenti: la stagione della Resisten
za, De Gaulle, Nchru e Mao, i grandi 
che si sentono responsabili dei loro po· 
poli e del futuro del mondo. I tre capi 
conosciuti da .Malrnux offrono risposte 
positive alla domanda che ha sempre 
tormentato lo scrittore combattente sin 
dalle prime esperienze di partecipazio
ne alla vita politica e che si fece più 
acuta nei giorni della Liberazione: 
«Esistono ancora i grandi uomini? ». 
Gli incontri con De Gaulle, con Nehru 
e con Mao, risolvono per Malraux un 
problema esistenziale, perchè 11 giova-

ERRATA CORRIGE 

Per una nostra svìsta, due didascalie 
dell'artlcolo • li coperchio sul Sifar •, 
pubblicato nel n. 39 dell'Astrolablo, 
contenevano delle Indicazioni erronee. 
A pag. 5 al posto di • Il palco di Sara· 
gat... • si deve leggere • Il palco di 
Segni •• La fotografia pubblicata a pa· 
gìna 6 non è del gen Aloja ma del ge
nerale Vedovato. 
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ne ventenne che Mauriac ricorda nelle 
sue « Nouveaux mémoire:. interiers » 
divorato dal problema dell'azione urna· 
namente grande e significativa, non è 
morto nel ministro André Malraux, la 
cui collaborazione di questi anni con i 
Debré e i Pompidou, i Giscard, espri
me tutta l'ambiguità e anche tutta la 
forza della V Repubblica. 

Il silenzio di De Gaulle. Le pagine 
dedicate dalle « Anti-mémoircs » a De 
Gaulle sono viziate da una partecipazio
ne diretta e totale dell'autore al culto 
del Generale. Mentre di Nehru e di 
Mao, l 'autore scolpisce dei bu:;ti impo
nenti, che danno il senso della emer
genza di questi personaggi nel deserto 
silenzioso della storia, De Gaulle ci ap
pare soprattutto come il volto di una 
passione politica, nonostante il tentati· 
vo di Malraux di tratteggiarne la figura 
con un certo distacco. 

Secondo Malraux il Generale avreb· 
be lucidamente previsto sin dal 1945 
tutto quello che in questo dopo.guerra 
su suo impulso la Francia ha compiuto 
(decolonizzazione, fronda nei confron· 
ti del dialogo USA· URSS, ccc.) men· 
tre dall'andamento della stessa espe· 
rienza della V Repubblica, De Gaulle 
appare assai più esitante e contraddit
torio di quanto consentirebbe l'ipotesi 
del suo ministro romanziere. 

Chi non ricorda che la politica inter
nazionale della Francia, prima di collo
carsi per cosl dire alla sinistra di quel
la americana, fu per lungo tempo, al
l'incirca fino alla morte di Kennedy, 
una politica legata all'oltranzismo atlan
tico di Bonn e diffidente verso ogni 
iniziativa ad Est? 

E' pur vero che il Presidente De 
Gaulle cercò, all'indomani stesso della 
presa del potere, canali nuovi con Stati 
trascurati dai governi della IV Repub
blica che, con la sola eccezione della 
troppo breve esperienza mendesista, 
non tentavano neppure di fare della 
politica estera che non fosse in stretta 
e diretta connessione con i più gravi 
e numerosi broblemi che coinvolgono 
la Francia: quelli delle colonie e quelli 
dell'integrazione europea. Il ministro 
Malraux fu inviato da Nehru nel 1958, 

ma questo non ci sembra provare come 
vorrebbero le « Anti-mémoires » che il 
Generale volesse già allora una politica 
verso il Terzo Mondo analoga a quella 
che oggi la Francia effettivamente svol
ge. Piuttosto si può pensare che un de
ciso nazionalismo lo spinse a compiere 
all'atto della fondazione della V Repu~ 
blica, un'ampia ricognizione dell'intera 
situazione internazionale capace di con
sentirgli un rilancio della Francia che 
solo dopo alcuni anni orientati diversa: 
mente, si è venuto concretando in uno 
spazio (fattosi largo dopo la morte di 
Kennedy) di iniziative verso l'URSS 
la Cina e il Terzo Mondo, autonome ~ 
concorrenziali nei confronti degli USA. 

Del suo Presidente Malraux riesce 
in realtà a dirci poco più di quanto non 
si tragga dai ritratti ufficiali. L'incon
tro più interessante tra quelli narrati 
nel libro è il primo, avvenuto poco do
po la Liberazione di Parigi. In esso De 
Gaulle ascolta, facendo solo poche os
servazioni, tutti gli sfoghi e le ipotesi 
di Malraux sul futuro della Francia e 
del mondo, che erano, con tutte le pe
culiarità del caso, le stesse di quella 
vasta parte della Resistenza francese 
che non si riconosceva nei comunisti 
dell'età staliniana, che voleva una im
precisata società nuova, e giudicava 
vecchia e grigia l'alternativa al comu
nismo rappresentata dal personale po
litico della SFIO, dei radicali, del MRP. 
Con quel silenzio ispirato De Gaulle di
venne il punto di riferimento di Mal. 
raux, che quando nel 1958 ricevette dal 
Generale l'invito improvviso e imprevi
sto ad entrare nel nuovo Governo non 
esitò a dire di sì. 

De Gaulle nei mesi che seguirono la 
Liberazione intul in qualche modo la 
fragilità del nuovo edificio politico isti· 
tuzionale e puntò tutto sulla sua crisi 
con un ritiro dalla scena, interrotto 
solo da pochi gesti allusivi: apparve a 
uomini di ogni ceto e di ogni dottrina 
(come già apparve a Malraux nel col
loquio del '44) il solo possibile salvato
re della patria. I ricordi del ministro 
dcl Generale riconfermano che quella di 
De Gaulle è stata una avventura resa 
possibile da una vittoria improbabile 
in un gioco azzardatissimo. La coerenza 
del pensiero politico gaullista rivendi
cata da Malraux rimane indimostrata 
mentre risaltano ancora una volta ii 
disinteresse, nobile e fanatico insieme • 



con il quale De Gaulle ha governato e 
governa, e la forza con la quale ha sa
puto piegare a sé la fortuna che, dice
va Machiavelli, deve essere presa per i 
capelli come una femmina, ed è solo 
al cinquanta per cento incontrollabile. 

La santità di Ne hru. « Manca all 'uma
nità qualcosa di essenziale. Cosa? Un 
certo elemento spirituale che imbrigli 
il potere scientifico dell 'uomo moder
no ... ». Il Nehru di Malraux è il testi· 
mone di un idealismo politico ispirato 
alla religiosità asiatica, il discepolo di 
Gandhi che diffida delle civiltà indu
striali dell'Est come di quelle del'Ovest 
e combatte contro resistenze reaziona
rie senza nessun ottimismo progressista, 
solo per adempiere a una missione. 
Quale sia la religione di Nehru, Mal· 
raux lo lascia comprendere in pagine di 
intelligente riflessione su antichi testi 
indiani. Già Gandhi aveva intuito che 
il filone spirituale indù può essere av
vicinato a quello cristiano, per una co
mune esaltazione del motivo dell'amo
re tra gli uomini. 

« Io prego invano » disse al Mae
stro la figlia del discepolo. « Cosa è 
che ami di più al mondo? ,. 

« Il bambino di mia sorella » 
« Raccogliti e non pensare che a lui, 

e vedrai che egli è Krishma. Solo l'amo
re guarisce i ciechi ». 

Questa parabola della « Gita » è ri· 
cordata da Malraux quasi a illuminare 
le radici della santità di Nehru, con il 
quale il Ministro di De Gaulle intrecciò 
soprattutto discorsi sul senso della vita 
e della storia - finendo per ribadire 
il carattere non strettamente politico 
del suo viaggio. La passione di Malraux 
per l'India, per la sua arte e la sua fi. 
losofia, servirono però ad una ripresa 
di rapporti, ad un superamento di dif -
fidenze indiane verso la Francia (quan· 
do l'inviato di Dc Gaulle arrivò a Nuo· 
va Delhi i giornali definivano fascista 
il nuovo governo francese). Forse il ro· 
manz1ere-ministro incontrò Nehru con 
i compiti che avevano gli ambasciatori 
dell'antichità e le « Anti-mémoires,. 
rendono conto di un incontro tra un 
umanista inviato da un grande saggio 
dell'Occidente a un santo signore del
l'Oriente ... Si deve comunque constata
re che il loro incontro ha avuto, in tem
pi di razionalizzazione e di inaridimen-

Gli incontri dt Malraux con De Gaulle, 
Mao e Nehru rirolvono per tl mm1stro 
gollista un problema esi1teziale, quello 
dell'azione grande e signifteativa perso· 
nalmenle spe11mentat11 nella guerra di 
Spagna come nella Resistenza e nel!a. Ri· 
voluzione cmese. Nelle foto: a sm1stra 
Malraux, qui accanto De Gaulle, a de· 
stra Mao. 
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to delle tecniche politiche, un seguito 
sorprendente. La Franci? è per l'India 
un paese particolarmente amico e le 
posizioni internazionali di Parigi e di 
Nuova Delhi sono molto spesso conver-
genti. · 

Mao solo. Politico in senso pieno fu 
invece il viaggio di Malraux a Pechino 
nel 1965, poco dopo l'avvio delle rela
zioni diplomatiche tra la Francia e la 
Cina Popolare. Le pagine cinesi sono 
certo le più interessanti del libro. I tre 
lunghi incontri con Cen-yi, con Ciu 
En-lai e con Mao Tse-tung, realizzati 
da un profondo conoscitore di cose ci· 
nesi come Malraux, costituiscono un 
nuovo rilevante contributc alla discus
sione sempre più difficile <. sempre più 
appassionante che in Occidente si svi
luppa sugli avvenimenti in Cina: Mal
raux non ci offre nessuna novità sensa· 
zionale, nessuna tesi nuova implicita o 
esplicita, ma un quadro dei personaggi, 
un'immagine del loro pensiero, di una 
nitidezza e di una ricchezza che stimo· 

lano a una migliore sistemazione dci 
« frammenti di verità » che l'osserva
tore occidentale aveva sin qui potuto 
estrarre studiando il problema cinese. 

Mao appare come il vero capo poli· 
tico della Cina. Non avrebbero quindi 
fondamento le voci che da anni lo con· 
finano al ruolo di bandiera gloriosa 
che copre gli uomini nuovi. Cen-yi è 
solo un funzionario, Ciu En-lai mostra 
una eleganza di pensiero notevole in 
qualche squarcio della sua conversazio
ne, ma evita di sviluppare liberamente 
un discorso impegnarivo. 

Solo con Mao si può parlare (se si 
è nelle invidiabili condizioni di Mal
raux) senza incontrare la più trita pro
paganda, il che conferma che Mao è al 
vertice del sistema di potere del suo 
Paese e che è lui a lanciare gli slogans 
di cui si nutre la politica in Cina. 

Malraux conferma che le ragioni del
la rivoluzione culturale stanno in un ti
more di Mao per l'arresto della rivo
luzione (imputato a certi strati della 
popolazione, dell'esercito e del partito) 
al quale nel suo colloquio con il Mini· 

Agenda internazionale 

stro di De Gaulle si rifed molto fran· 
camente. 

Il Presidente Mao apparve già nel 
1965 preoccupato anche dal problema 
delle nuove generazioni (Malraux non 
manca di notare che questa preoccupa
zione è propria anche di Nehru e di De 
Gaulle ... ) e del loro impegno per l'in· 
cessante sviluppo della marcia rivolu
zionaria del popolo cinese. 

Quando Mao parlò a Malraux dei 
« revisionisti » e dei « capitalisti » ci
nesi che la rivoluzione culturale doveva 
di Il a poco cominciare a combattere, si 
espresse con una chiarezza che manca 
sempre ai suoi seguaci. « Gli uomini 
non amano portare avanti la Rivoluzio
ne per tutta la loro vita ... Vi ho detto 
che la Rivoluzione è anche un senti· 
mento: se noi vogliamo farne, come i 
russi, un sentimento del passato, tutto 
crollerà ... Non siamo più alla situazio· 
ne in cui si mangiavano cortecce, ma 
siamo arrivati solo a una ciotola di riso 
al giorno: il revisionista è quello che 
ruba la ciotola di riso ». Queste tre 
frasi scelte tra le tante ( e l'ultima de· 
nuncia l'esistenza di un fenomeno ana· 
logo a quello dei Kulaki) danno un'im
magine di un Mao consapevole della 
folle difficoltà della sua impresa e ani· 
mato da un volontarismo che supera i 
limiti della stessa versione leninista del
la dottrina di Marx. Quanto ai ritmi 
ossessivi e fanatici della propaganda 
maoista, di cui erano imminenti al mo
mento del colloquio Mao-Malraux gli 
sviluppi più clamorosi, il presidente ci
nese si rivelò consapevole dell'adesione 
« religiosa » della popolazione alla li
nea rivoluzionaria ( « il marxismo cine
se è la religione del popolo ») e ne teo
rizzò indirettamente un rapporto tra 
le masse e la Rivoluzione non alieno da 
momenti di culto: « Quando diciamo: 
siamo " i figli del pop~lo " la Cina 
comprende cosl come comprendeva il 
Figlio del Cielo. Il popolo è divenuto 
gli antenati ». 

Il Mao del colloquio con Malraux sa 
che quanto chiede ai cinesi urta contro 
tendenze radicate in ogni uomo, si ren· 
de conto della necessità di parlare al 
popolo con precisi accorgimenti peda
gogici, ed è conseguentemente un uomo 
solo. 

« Sono solo » disse salutando André 
Malraux, che colse subito la portata di 
questa rivelazione sorprendente, « nel
la quale vi è dell'amarezza, forse del
l'ironia e soprattutto della fierezza ». 
« Sono solo » ripetè ancora e aggiunse 
poi con grande finezza questo sigillo 
politico a una conversazione memorabi
le: « In fondo ho qualche amico lonta
no: mi saluti il Generale De Gaulle». 

ALBERTO SCANDONE • 
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MAGISTRATURA 

IL GllDICE E LO STAI O 
Q ualche settimana fa scrivevo su 

questo giornale che il congresso 
dei magistrati doveva guardarsi da un 
pericolo molto grave: il pericolo del 
setcorialismo, della strettoia sindacale 
nella quale la magistratura è da qual
che tempo costretta e dalla quale sem
brava assorbita la sua capacità politica. 

Questo pericolo si è potuto evitare. 
Per fortuna: perchè c'è una forza delle 
circostanze capace di avvilire ogni bat
taglia riducendola, per l'esterno, in 
sgradevoli termini di moneta; questa 
sarebbe stata la sorte del congresso di 
Catania (21-24 settembre) se i magi
strati non fossero stati in grado di dar
si quel colpo d'ala - che c'è stato -
in virtù del quale anche quest'ultimo 
congresso, dopo quello memorabile di 
Gardone Riviera del settembre '65, è 
stato un fatto politico di rilievo; un 
fatto politico, cioè, che va al di là de
gli interessi interni della magistratura 
e nel quale questi interessi sono ap
parsi nella giusta prospettiva, ossia 
come interessi dello stato della comu
nità. 

Dovendone cercare una sigla, potrei 
dire che questo è stato il congresso in 
cui la magitratura ha cercato di indwt
duare quale sia il suo posto m questo 
paese. 

Il tema era « rapporti fra la magi
stratura e gli altri poteri dello stato ». 
Un tema che da una parte poteva ap
parire solo accademico, mentre dall'al
tra si sarebbe potuto esaurire in una 
aspra azione rivendicativa di territori 
che la magistratura ritiene che le spet
tino di diritto mentre di fatto appar
tengono ad altri poteri dello stato: la 
magistratura che, ad esempio, contesta 
alla Corte Costituzionale l'interpreta
zione della legge, oppure al Presidente 
della Repubblica il diritto di parlarle 
altro che nella strettissima veste di 
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Presidente del Consiglio Superiore del
la magistratura; e contesta al governo 
il non aver messo alle sue dipendenze, 
come Costituzione vuole, la polizia 
giudiziaria. 

Ora questa azione rivendicativa c'è 
stata, ed era giusto che ci fosse; ma il 
congresso di Catania vi ha aggiunto, 
e questa è stata la sua nota caratteri
stica, un notevole senso d'autocritica 
da parte dei giudici e, sopratutto, la 
consapevolezza che tutti i problemi 
della giustizia in Italia vanno visti 
contemporaneamente nella dimensione 
giuridica e nella dimensione di co
stume. 

Rivendicare al potere giudiziario la 
indipendenza che ancora non ha; ri
vendicargli, di conseguenza, la conse
gna di quei « territori » abusivamente 
occupati dagli altri poteri: certamente 
occorrono delle leggi, ma queste nuove 
leggi saranno soltanto condizione ne
cessaria, non sufficiente se contempora
neamente la magistratura non sarà pre
parata a mettere a frutto quei territori 
conquistati; al tempo stesso questo rin
novamento di costume deve trovare il 
suo stimolo anche nella legge e avrà 
la sua garanzia indispensabile nella 
legge. 

A qualcuno questa posizione potrà 
apparire perfino ovvia; ma ovvia non 
appariva, almeno fino a qualche tempo 
fa, a gran parte della magistratura. Il 
giudice « medio » trovava, prima che 
comodo, congeniale alla sua mentalità 
ridurre tutti i problemi (anche quelli 
del suo lavoro, anche quelli della sua 
giustificazione nel mondo), all'aspetto 
tecnico-legale: tutto nella legge, niente 
fuori della legge; col che si faceva un 
pessimo servizio alla legge stessa. Men
tre dall'altra parte i politici, i mora
listi, gli studiosi di sociologia politica 
ecc. sono portati a svalutare, anch'essi 

per propria deformazione professiona
le, il momento giuridico, il valore pe
dagogico della legge: la legge come con
seguenza del costume che l'ha, esso sol
tanto, determinata: per cui senza un 
costume nuovo, la legge nuova sarebbe 
automaticamente inutile; per cui, addi
rittura, col costume nuovo consolidato. 
anche la legge vecchia potrebbe andar 
bene, perché ciò che conta è la sostanza 
(costume) e non la forma (legge). 

Ora, il congresso di Catania è riusci
to ad indicare un punto d'equilibrio in 
questa disputa sul metodo del progres
so: il posto della magistratura significa, 
in fondo, la figura del nuovo giudice; 
per ottenere tanto, se si è d'accordo 
sul modello, lasciamo perdere se na
scerà prima l'uovo o la gallina, ma chi 
crede più nell'uovo lavori per l'uovo e 
chi crede più nella gallina lavori per 
la gallina. 

I residui della « giustizia delegata ». 
Questa necessaria duplicità di prospet
tiva va colta nel quadro d'insieme che 
risulta dalla mozione conclusiva del 
congresso di Catania. Lasciando (per 
ora, che l'argomento meriterà un di
scorso a parte) i rapporti fra magistra
tura e Capo dello stato ( 1 ), si può 
osservare: 

I) che per quanto concerne i rap
porti fra magistratura e potere esecu
tivo, la prospettiva riformatrice si muo. 
ve prevalentemente sul piano delle ri· 
forme legislative. La elaboratissima re
lazione Di Marco-Siracusano ha offerto 
un panorama, documentato sul piano 
storico, dei residui legislativi della vec
chia concezione della <( giustizia dele
gata » da parte del sovrano e del po 
tere esecutivo, con particolare riguardo 
ai legami che ancora direttamente 0 
indirettamente condizionano la posizio
ne del giudice alla volontà del potere 
esecutivo ed alla posizione d'inferio 
rità. istitu.ziona.le d~l p.,m. ri~petto agli 
altri mag1strat1. D1 qui la richiesta di 
recidere quei legami e di porre anche 
!1 p.m. nella situ.azione di completa 
indipendenza prevista per i magistrati 
giudicanti (2); 

Il) che per quanto concerne i rap
porti con il legislativo e la Corte Co
stit~zionale, l'acc~nto prevalente riguar
da mvece non riforme legislative ma 
il costume civico-politico. ' 
. Particol~rmen~e importante, riguardo 

a1. rapporti con 11 potere legislativo, lo 
orientamento espresso dal congresso di 
incitare i giudici (oltre che all'esercizio 
dell'impulso per promuovere i giudizi 
di. legittimit~ costituzionale) ad una 
« mterpre~az1one che nel rispetto del
la legge, s1 tenga aderente alle esigenze 
della realtà sociale in trasformazione 
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specie tenendo conto delle linee diret
tive fissate nella Costituzione»; e an
cor più importante (e questo è frutto 
della relazione Capaccioli-Meucci la qua
le ha ripreso e sviluppato spunti che 
due anni fa a Gardone erano apparsi 
più che sovversivi a molti (3 ) la ri
cerca e la richiesta di un maggiore spa· 
zio vitale per l'opera dcl giudice: « ne
cessità di un tendenziale orientamento 
degli organi parlamentari verso una le
gislazione per princlpi anziché analiti
ca ». Cosa che del resto il legislatore 
sta già cominciando a fare, specie nel 
diri tto del lavoro e in quello familiare , 
sotto la spinta di un'esigenza che im
pone il riconoscimento della impossibi
lità della previsione completa delle si
tuazioni concrete che cadranno sotto la 
disciplina della legge. 

Nella stessa linea si collocano gli 
orientamenti congressuali sui rapporti 
magistratura-Corte Costituzionale; invi
tata quest'ultima a ridurre quanto più 
possibile le cosiddette sentenze inter
pretative (fenomeno talvolta tuttavia 
necessario perché non v'è dubbio che 
una legge interpretata in un modo sia 
conforme alla Costituzione, e interpre
tata diversamente non lo sia), il con
gresso si è poi rivolto ai magistrati: 
« ... opportunità che in sede giurispru
denziale sia presente all'interprete, in 
tema di indicazioni desumibili dalle sen~ 
tenze della Corte Costituzionale, che 
quest'ultima è organo che per la sua 
composizione mista ad esperienza spe
cifica appare particolarmente qualificato 
sullo stesso piano istituzionale, ad espri
mere il valore attuale delle norme del
la Costituzione ». 

Spunto raccolto dalla relazione Ab
bamonte-Giocoli-Nacci, energici difen
sori dell'indirizzo politico-costituziona
le-giudiziario che spetta in primo luogo 
alla Corte Costituzionale e, in via di 
rincalzo, di stimolo e di utilizzazione 
alla magistratura . 

Il giudice e la Costituzione. Non 
escludo che qualcuno, anche di fronte 

cronache italiane 
a questa mozione, possa parlare di ba
nalità e qualcun altro di contro di 
sovversione. Io credo che entrambe le 
contestazioni non abbiano fondamento. 

Ai primi, a chi sostiene che si tratta 
di « aria fritta » come diceva Erne:.to 
Rossi, rispondo che quando certe idee 
cominciano a passare da una minoran
za ad una maggioranza (o ad una mi
noranza più ampia), questo fatto è mol
to importante; c'è chi già da dieci o 
quindici anni ha detto, dentro e fuori 
la magistratura, che il giudice, non per 
andare contro alla legge, ma proprio 
per intenderla ed applicarla al meglio, 
deve tener conto delle linee direttive 
fissate nella Costituzione; e credeva di 
dire cosa giusta e ovvia. Ma le idee 
camminano molto adagio, e sotto un 
certo aspetto non solo è necessario ma 
perfino è un bene questo loro lento 
ritmo, perché altrimenti esse rimarreb
bero alla superficie dell'uomo: parole, 
non idee. E lo spirito, tramite il quale 
le parole si fanno idee e volontà, a 
Catania ha avuto una dimostrazione di 
come stia conquistando un numero 
sempre maggiore di giudici. Per que
sto si è trattato di un fatto politico 
importante. 

A chi teme ancora una volta la sov
versione, e che magari punta il dito ac
cusatorio sulla richiesta di un maggio
re spazio vitale per la giustizia veden
dovi il pericolo mortale per la tradi
zionale certezza del diritto, rispondo: 
se quest'accusa parte dal campo con
servatore, essa è ben gradita perché 
dimostra che l'attuale modo di legife
rare e di giudicare corrisponde proprio 
agli interessi conservatori; e allora vuol 
dire che il congresso dei magistrati ha 
colpito il segno, richiedendo al legi
slativo un modo di lasciare fare giu
stizia e suggerendo ai magistrati un 
modo di fare giustizia che corrisponda
no all'indirizzo politico costituzionale 
(il quale, pur con indecisioni e sfuma
ture non è conservatore ma evolutivo 
in tutti i sensi). 

Se l'accusa parte da sponde non con· 

I rapporti tra Magistratura, Covano e 
Cortt Costituzionale sono stati al centro 
dcl d1batt1to al congresso dtll'Assocumonc 
Magistrati di Catania ,'!\'elle foto: in al· 
to il processo del « bttttr io, in basso da 
sinistra Tat•olaro, ìl processo Fenarol1 , rl 
card. Traglia all'apertura dell'anno g1ud1-
:;.iario in corso 

servatnc1, parte cioè da chi per dav
vero teme che i connotati dello stato 
di diritto si perdano in questo mag
gior respiro che i giudici richiedono 
per la giustizia, rispondo che si trat
ta di un timore infondato. Rispondo 
con Meucci e Capaccioli, « che più 
la legge pretende di regolare tutto, 
più si rende difficile attuare la giusti
zia in concreto, trovandosi il giudice 
in bilico tra formalismo e disapplica
iione della legge. In un sistema im
prontato alla certezza nel senso corren
te, se le norme, che vi sono conside
rate appunto come i mezzi della cer
teaa, non si trovano in assonanza con 
le esigenze sociali... si ha non la certez
za ma la sua negazione ». Rispondo 
infine che credo di poter garantire 
due cose: 1) la buona volontà che 
sta sotto questa richiesta di maggior 
spazio vitale per la giustizia, buona 
volontà da accreditare non foss'altro 
perchè il compito del giudice che ne 
deriverebbe sarebbe molto più impe
gnativo e difficile di oggi; 2) la co
stante anche se lenta « crescita » della 
magistratura nel senso della consapevo· 
lezza della propria i'lvestitura non dal
l'Autorità ma dal popolo (so che son 
formule, ma possono anche essere so
stanza e io l'intendo così): a questo 
modo, nel limite del prevedibile, la 
magistratura non mira ad uno strari
pamento del proprio potere ma soltan
to chiede lo strumento per essere re
sponsabile rispetto alla sovranità popo
lare, come vuole la Cos.tituzione: « giu
dici », non «delegati di giustizia», 
come ha scritto De Marco nella sua 
relazione. 

La razionalizzazione interna. Il con
gresso di Catania, nella sua mozione 
finale approvata all'unanimità, è anda
to poi, sul piano strettamente formale, 
un po' oltre i suoi limiti prefissati. 

Nell'ultima parte . della mozione si 
ripete ancora una volta che deve esse
re abolita la carricca dei magistrati 
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Cronache italiane 

(vecchia irrinunciabile condizione per
chè il giudice sia esternamente e inter
namente indipendente); ma l'abolizio· 
ne della carriera « contestualmente 
all'introduzione: di idonee tecniche di 
formazione professionale; di un più 
ampio e rigoroso vaglio della cultura e 
della personalità del candidato all'atto 
del reclutamento; di un idoneo adde
stramento professionale del magistra
to anteriormente al conferimento delle 
funzioni; di criteri oiù razionali e pro
duttivi nella destin1zione dei magistra
ti ai singoli uffici ed alle singole fun
zioni ». 

Anche qui si tratta di un tema già 
lanciato al congresso di Gardone del 
'65, specialmente dalla relazione del 
giudice Pajardi. In questa risoluzione 
risiede, in particolare, quello spunto 
autocritico dei magistrati al quale ac
cennavo in precedenza. In sostanza, 
non si può chiedere senza dare nulla 
in cambio; chiediamo l'abolizione del
la carriera non per avere le porte spa
lancate e la mancanza di qualsiasi con· 
trollo; carriera no perché la carriera 
presuppone gerarchie che generano con· 
formismo e perché è fondata su una 
graduatoria di valori che non corrispon
de al valore della funzione giudiziaria; 
e carriera no per cento altre ragioni. 

TERZO MONDO 

come nasce 
una cultura 

S ere fa, alla Fenice di Venezia, 
mentre la compagnia di Jean-Ma· 

rie Serreau stava rappresentando in pri· 
ma mondiale per il Festival del Tea
tro della Biennale il lavoro di Aimé 
Césaire Une saison au Congo, mi so
no tornate alla mente, per un gioco 
d'idee variamente spiegabili, alcune pa
gine del Tocqueville. 

Il dramma di C:t<saire è un'espres
sione tipica dell'emergere dei popoli di 
colore verso l'indipendenza. Non solo, 
come vedremo più avanti, perché Cé· 
saire è un negro e il protagonista del 
suo dramma è addirittura colui che 
rappresenta l'ideale stesso nella negri
tudine, Lumumba, ma per l'aspirazio
ne, più profonda, di dar vita a un 
mito negro che incruni la spinta col
lettiva verso la democrazia e la libertà. 

Cultura e libertà. Raramente ho sen
tito come in quest'occasione che il tea-
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Ma in cambio offriamo una razionaliz
zazione interna nella magistratura: l'uo
mo giusto al posto giusto. Selezione ini
ziale severa, estesa ben al di là del 
controllo sulle capacità tecnico-giuridi
che; formazione iniziale del neo-magi· 
strato. Controlli successivi per stabilire 
se il giudice lavora al meglio. E, ag
giungo, richiesta da parte degli stessi 
magistrati di una disciplina più seria: 
una disciplina in senso stretto e spe
cifico, che sostituisca la disciplina at
tuale diretta più a colpire i peccati 
« ideologici » che le infrazioni ai propri 
doveri d'ufficio. 

In questo quadro, il congresso di 
Catania dei magistrati italiani appare 
dunque come un punto guadagnato dal· 
la magistratura e dal paese nella fre
quenza della scuola deUa maturazione 
democratica. Siamo andati ancora un 
piccolo passo avanti, e speriamo che 
non sia l'ultimo. E ora la parola ai non 
magistrati. 

MARCO RAMAT • 

(1) Sui rapporti fra magirtratura e Capo 
dello Stato la mozione finale (sulle indica· 
zioni della relazione Ba11le che è notevol
mente critica verso gli • straripamenti,. dei 
poteri presidenziali in danno del Connglio 
superiore della magistratura), si limita a rac· 

tro è veramente l'arte più abbarbicata 
di tutte nella trama dell'esperienza col· 
lettiva. Negritudine e teatro. Lo spet· 
tacolo m'ha sorpreso (nel senso etimo
logico della parola), suggerendomi ~el
le impressioni che hanno finito per 
imporsi: direi, quasi d'istinto. Ripro· 
va, oltre a tutto, che si tratta di vero 
teatro. Solo in un secondo momento, 

pacatasi la suggesqpne, ho avvertito 
nella memoria qualcosa che voleva es· 
sere portato alla luce: certe pagine del 
Tocqueville, che mi sono andato poi 
a rileggere. Tocqueville: e non per ca
so (tra l'altro, agiva forse nell'incon
scio il contrasto tra la materia, cosl 
terribilmente rivolu1ionaria, e la cor· 

comandare la « opportunità che nella vita co
stituzionale dello Stato siano tenuti distinti 
i poteri del Presidente della Repubblica qua
le organo monocratico ed i poteri a lui .spel· 
tanti quale Presidente del Consiglio superio
re della Magistratura, e che in questa pro
spelliva il Presidente e la Magistratura con· 
servino la loro autonomia l'uno verso l'altro ... 

(2) 0111ma ad esempio, perché piena di con
cretezza, l'osservazione di De Marco su quella 
interferenza dell'esecutivo che si realizza nel
la destinazione di centinaia di magistrati a1 
ministeri; destinazione che dipende dalla r1· 
chiesta del Guardasigilli: « quando a czò s1 
aggiunge che la destinazione a un ministero 
equivale alla destinazione a una sede ambz
timma, qual è Roma, è facile comprendere 
come tulli coloro che tale sede non siano ancora 
r111sciti ad ollenere, siano notevolmente con
dizionati dalla speranza di ottenere da un 
Ministro la "chiamata"; né si può dire 
che le dimensioni del fenomeno sia110 limi· 
tate alle poche centinaia di posti disponibili 
presso i ministeri, giacché il numero di co
loro su cui agisce lfl soeranza è S"'mpre no
tevolmente superiore a quello dei posti». 

(3) Al congresso di Gardone del 1965, al
meno tre relazioni (Maranini, Paiardi, Ramai) 
avevano centrato, pur partendo ciascuna da 
visuali tecniche e ideologiche differenti, il 
punto sviluppato dalla relazione a Catania 
d1 Capaccioli e Meucci del ... lebensraum gfo. 
:liziario. Ricorderanno i lettori qua/1 aspre 
polemiche suscitò il congresso di Gardone 
con le aecuse di confondere giustizia e pC:. 
litica,· di « pol1ticìv:azione del giudice»· m 
soli due anni, e questo è importante, / av
venuto che tante «eresie,. appaiano ogg1 
ortodosse (o che gli eretici siano aumentati, .. 
ma, forse, è la stessa cosa). 

nice, il settecentesco teat.o veneziano 
tanto legato in tutti i sensi alla vit~ 
dell'Ancien Régime .). 

« Gli uomini devono fare sforzi in· 
genti e costanti, in genere, per creare 
dei mali duraturi. Ma v'è un male -
egli scriveva - che penetra furtiva
mente nel mondo: all'inizio, lo si no
ta appena in mezzo agli abusi ordinari 
del potere; comincia con un individuo, 
di cui la storia non conserva il nome· 
va a finire come un germe maledett~ 
su qualche parte del suolo; poi si nu
tre da solo, si propaga senza sforzo e 
cresce naturalmente con la società che 
l'ha ricevuto. Questo male è la schia
vau ». E continuava: « Il cristia
nesimo aveva distrutto la servitù: i 
cristiani del secolo XVI l'hanno ri
suscitata, pur non ammettendola che 
come un'eccezione nel loro sistema 
sociale ... Essi hanno inferto all'umani-

«Una stagione al Congo», il dramma di 
Aimé Césaire rappresentato per il Festi· 
val del Teatro della Biennale a Venezia 
è il primo passo verso la creazione df 
una espressione autonoma della cultura 
a/ricana. Nelle foto: a sinsitra Aimé Cé
saire, a destra due boi.:1.etti di scena del
l'opera teatrale. 



tà una ferita meno vasta, ma infini
tamente più difficile da guarire ». 

A distanza di più di cent'anni da 
quando Tocqueville scrisse queste pa
gine, la lotta razziale divampa in mol
te parti del mondo. Ma anche dove 
essa cova o si è assopita, l'annienta
mento reciproco sembra essere la sola 
forma di conto aperta tra le parti. 
Quando, in un modo o nell'altro, l'au
rora della libertà ha cominciato a ri
schiarare milioni e milioni d'esseri uma
ni in tutti i continenti, parve destino 
che la più grande trasformazione della 
storia non potesse avvenire senza che 
il sangue macchiasse la terra. 

Questa libertà per tutti, ch'era sta
ta l'incubo dell'uomo bianco da un se
colo a questa parte, sta per divenire una 
realtà. Oggi, per la prima volta nella 
storia, tutto il mondo è in marcia ver
so la libertà. 

Questa conquista dell'Occidente, 
quindi, ch'esso voleva e, in parte, vuo
le ancora tenere gelosamente per sé, 
diventa di fatto universale. Gli oppres
si hfa11no appreso chi loro padroni la 
volontà d'essere liberi. Ma non l'arte: 
che dcl resto, gli stessi padroni non 
~no ancora che molto imper
fettamente. 

Di qui il travaglio di questi popoli 
nuovi, che, se potevano forse restare 
nella schiavitù senza troppo lagnarsi, 
una volta entrati nel novero degli « Sta
ti • indipendenti e sovrani, non tolle
rano, da un lato, di sentirsi ancora 
mintcdati nella loro esistenza e, dal
l'lluo, non possono sottrarsi al caoi, 
e alla lotta per il potere che il vuoto 
t.clato dai bianchi genera immedia
temente. 

Travaglio da cui non possono non 
DMCere nuove forme espressive, che, 
Ja.ciandoai dietro le spalle il folklore, 
si ricollegano ormai alla tradizione oc
cidentale, in modo però autonomo: 
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non alla tradizione di quell'Occidente 
benpensante che si definisce « umanisti
co », ma che ha violato tutti i diritti 
dell'uomo e che si dimostra ancor og
gi, pur proclamandone il valore e l'in
violabilità, disposto a negarli di fatto 
ricorrendo ai metodi più iniqui e più 
orribili, bensl alla tradizione genuina
mente umanistica òell 'Occidente (che 
va al di là dello spazio geografico che 
si :.Odica oggi con tale nome), che si 
identifica con tutte le forze capaci con
cretamente di creare nuove possibilità 
di vita all'uomo, ampliandone la liber
tà e le capacità creative, garantendogli 
la pace e il benessere. 

Un teatro africano. Il merito di Cé
saire, che si occupa come uomo politico 
dei problemi locali della comunità in 
cui vive (è sindaco della Martinica) 
e come scrittore negro dei problemi 
universali della negritudine (è uno dei 
fondatori di Presence Africaine) è non 
solo d'aver dato mano alla creazione 
d'una cultura negra d'ispirazione uma
nistica nel senso accennato, al di fuori 
degli schemi e dei dogmatismi, ma di 
aver intuito che il mezzo migliore per 
ottenere tale scopo era la produzione 
teatrale. 

~ Quando la rivoluzione - scrive
va il Tocqueville -- che ha mutato 
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lo stato politico e sociale d'un popolo 
comincia ad affermarsi nella letteratu
ra, è nel teatro che essa si manifesta 
dapprima, ed è là che resta sempre 
visibile».· Césaire - di cui al Festival 
del '64 avevamo visto LA tragédie du 
roi Christophe, ch'era già un tentativo 
in tal senso - ha realizzato non esi
terei a dire compiutamente con questo 
dramma il suo obiettivo di creare un 
teatro africano. Ha ottenuto questo, 
identificando felicemente in Lumumba 
l'uomo che alla fine aveva intuito co
me il passaggio all'indipendenza dal-
1' etnocentrismo tribale e di colonia gra
ziosamente donata cinquant'anni fa dal 
re Leopoldo al Belgio non potesse av
venire senza che qualcuno prendesse 
su di sé la missione di cominciare a 
creare un'immagine comune del paese, 
una cornice comune di valori, senza 
la quale lo scarto che divideva gli sche
mi di vita tradizionali dalle esigenze 
della nuova situazione non avrebbe 
mai potuto essere colmato. Missione 
che l'avrebbè dovuto portare al sacri
ficio, a cadere vittima delle debolezza 
e degli intrighi, interni ed esterni, dei 
bianchi e ancor pii1 dei negri. 

Quello che stava davanti a Césaire, 
quindi, era già un mito. Ciò che il 
drammaturgo doveva fare - e sostan
zialmente è riuscito a farlo, senza ec
cessivamente soffrire dell'imitazione 
dei modelli europei, dai greci a Brecht 
- era di far rivivere la lotta solita
ria di Lumumba contro i colonialisti 
e soprattutto contro i connazionali, 
contro l'attaccamento ai loro abiti men
tali, ai loro modi d'agire. E' in questa 
contrapposizione tra l'eroe e la coscien
za collettiva del suo mondo, da lui 
messa ih crisi, che nasce la tensione 
drammatica: che non può risolversi 
che in teatro corale, in quanto il po
polo commenta e compiange la sorte 
di colui, la cui azione avverte che agi
ta qualcosa nel suo profondo, anche 
se gli sfuggono le ragioni intime che 
la muovono. 

Un teatro negro, dunque. Va dato 
atto a Serrau d'averlo messo in scena ...... 
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con quella passione che l'ha sempre 
portato a cercare il nuovo, quello che 
è capace di turbare le coscienze (si pen
si all'esperienza del Théatre du Baby
lon, cui dobbiamo la scoperta di Jone
sco, Beckett, Frisch e tanti altri); e 
a Dorigo, direttore del Festival di Ve
nezia, d'averlo sollecitato e seguito da 
quando Césairc cominciò ad accarez
zarne l'idea, ancora nel '65. 

Un teatro valido, che, come ogni 
dramma riuscito, eccita dei moti collet
tivi dotati di una loro vita. Perché 
ogni rappresentazione, sia essa una pa
rata, una festa, un processo, una ceri
monia, una messa, non è tale se non è 
vissuta nella passione popolare. 

La rivolta. Il pericolo di perdersi nel
l'agiografia e nella cronistoria è stato 
superato proprio grazie a questa spon
taneità. Il mito dell'eroe che si sa
crifica tra l'incomprensione generale è 
fatto rivivere nella sua genesi dall'estro 
poetico del Césaire come qualcosa che 
incarna tutto un mondo. La forza di 
alcune scene è tale che la meteora di 
Lumumba, più che come una traccia, è 

continuazione 
mente nuovo per l'attività produttiva 
dell'uomo ed i suoi progressi culturali. 
Dato che la Russia post-rivoluzionaria 
non era una società industriale moder
na, la proprietà nazionale di per sé non 
avrebbe potuto creare quell'ambiente 
qualitativamente nuovo, ma solo alcu
ni elementi di esso. Anche questo però 
era sufficiente ad influire in modo de
cisivo sull•evoluzione sociale dell'Unio
ne· Sovietica e a dare una certa unità 
ai processi della sua trasformazione so
ciale. 

Ho parlato dell'incongruità del ten
tativo di stabilire il controllo sociale 
su un processo produttivo che non era 
per sua natura sociale, ed ho parlato 
anche dell'impossibilità di un socialismo 
fondato sul bisogno e la penuria. Tut
ta la storia dell'Unione Sovietica in 
questi 50 anni è stata una lotta, che 
in parte ha avuto successo ed in parte 
no, per risolvere tale incongruenza e 
superare il bisogno e la penuria. In 
primo luogo ciò ha comportato l'uso 
dell'industrializzazione intensiva come 
mezzo per conseguire un fine, non co
me un fine in se stesso. Le relazioni 
di proprietà feudali cd anche borghesi 
possono esser compatibili con il rista
gno economico e con un lento ritmo 
di sviluppo. La proprietà nazionale non 
lo è, specie quando sia stata stabilita 
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avvertita come un'esplosione che scon
volge la realtà. Ma non è questo, ap
punto, il segno della tragedia? Non ri
siede in questo suo far rivivere in for
me drammatiche la storia di chi si iso
la dal gruppo, perché insoddisfatto dei 
suoi schemi, e finisce travolto? L'es
senza della tragedia sta appunto qui: 
nello sforzo creativo del personaggio 
che, pur essendo consapevole d'andare 
incontro al sacrificio, non desiste dal 
tentativo di superare i limiti e le co
strizioni. 

Da questa partedpazione al sacri
ficio sulla scena nasce nello spettatore 
la tendenza ad elevarsi al di sopra di 
se stesso e di vivere - come notava 
Durkheim - una vita superiore a quel
la che condurrebbe, se obbedisse uni
camente alle sue abitudini, alle sue 
spontaneità. 

Quest'opera di Césaire soddisfa tale 
esigenza. Essa diviene simbolo di con
dotte possibili. In ~ocietà in lotta co
me quelle africane, essa viene perciò 
a costituire una fonte di liberazione. 
La sua messa in scena, infatti, non è 
concepita per il teatro italiano al chiu-

in un paese sottosviluppato per mezzo 
di una rivoluzione proletaria. Il siste
ma porta in sè l'impulso ad un rapido 
avanzamento, la necessità di cercare la 
abbondanza, e l'esigenza di sviluppare 
quel processo sociale produttivo che ri
chiede un controllo sociale razionale. 
Nel processo di avanzamento, reso più 
difficile per la Russia dalle guerre, dal
le corse agli armamenti e dagli sprechi 
burocratici, sono sorte altre contraddi
zioni; e vi è stata una continua con
fusione tra mezzi e fini. Mentre si an
dava accumulando la ricchezza nazio
nale, la massa dei consumatori, che 
erano anche produttori, veniva esposta 
a continui e crescenti bisogni e carenze; 
ed il controllo burocratico su tutti gli 
aspetti della vita nazionale si sostitui
va al controllo ·ed alle responsabilità 
sociali. Di conseguenza l'ordine delle 
priorità veniva rovesciato. Le forme 
del socialismo venivano forgiate prima 
che fosse disponibile il suo contenuto, 
la sostanza economica e culturale. E 
mentre si produceva il contenuto, le 
forme venivano logorate o distorte. 

Il futuro. Il rovesciamento delle prio
rità sociali, la confusione tra mezzi e 
fini, e la conseguente disarmonia tra 
le forme ed il contenuto della vita na
zionale, costituiscono le origini più pro
fonde delle crisi, dei fermenti e delle 
agitazioni dell'era post-staliniana. Il 
controllo burocratico, sostituitosi al 
controllo sociale, è divenuto un freno 

so, bensl per le piazze. Essa diventa. 
perciò, rivolta contro l'ordine stabilito. 

Il miscuglio di sentimenti e d'idee, 
le contraddizioni che caratterizzano il 
personaggio di Lumumba non fanno al
tro che rendere più « volgare », e cioè 
più vero, quello che si svolge sotto 
i loro occhi. 

Può essere che in questi nuovi pae
si, in cui chi va a teatro non cerca 
tanto un testo letterario, quanto - co
me diceva Tocqueville - «le vive 
emozioni del cuore, che nascono dallo 
spettacolo», possa un giorno non lon
tano fiorire una produzione teatrale 
che, per la testimonianza che potrà dare 
delle grandi catastrofi politiche delle 
loro origini, possa dar vita ad un pe
riodo aureo, simile a quello greco o a 
quello elisabettiano Periodo aureo che 
è possibile soltanto quando una rivolu
zione ha cambiato i costumi e le leggi, 
e le istituzioni, ridimensionate secondo 
le esigenze delle attività economiche e 
del progresso tecnico. servono veramen
te ad aiutare lo sviluppo della vita e 
non a mortificarla. 
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al progresso; ed il paese vuole ammi
nistrare la propria ricchezza ed esser 
padrone del proprio destino. Non sa 
ancora dar voce alle proprie aspira
zioni, non sa ancora come padroneg
giarle. Decenni di dominio totalitario 
e di disciplina monolitica hanno pri
vato il popolo della sua capacità di au
to-espressione, azione spontanea ed au
to-organizzazione. I gruppi dirigenti si 
gingillano con le riforme economiche, 
allentano la presa sulla mente della na
zione, eppure cercano di fare quel che 
possono per mantenere il popolo inarti
colato e passivo. Questi sono i limiti 
della destalinizzazione ufficiale, dietro 
alla quale si cela una destalinizzazione 
non ufficiale, una diffusa aspettativa 
per un mutamento generale e radicale. 
La politica ufficiale e gli umori non uf
ficiali si nutrono di non dimenticate 0 
ravvivate memorie del primo periodo 
eroico della rivoluzione, caratterizzato 
da una maggior libertà, razionalità ed 
umanità. Questo apparente ritorno al 
passato, cui si accompagna l'incessante 
pellegrinaggio alla tomba di Lenin, ma
schera probabilmente un'imbarazzante 
pausa fra l'era di Stalin ed un qualche 
nuovo inizio nel pensiero creativo e 
nell'azione storica dell'Unione Sovieti 
ca. Quale che sia il malessere avvertito 
i ripensamenti e i brancolamenti dell~ 
era post-staliniana testimoniano a loro 
modo la continuità dell'epoca rivolu
zionaria. 

J . o . • 


