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T erminato alla Camera il grande 
torneo delle regioni, nella suppo

sizione che la ripresa di serie B al Se
nato non ne sposti sostanzialmente 1 

risultati, è possibile tirare le somme, 
che a livelli crescenti di interesse e di 
incidenza influiranno sulla politica di 
domani. 

Sull'impiego dell'ostruzionismo neUe 
assemblee parlamentari deprecazioni e 
deplorazioni vengono solo più da no
stalgia di autorità caporalesche. Il siste
ma parlamentare è ancora il modo meno 
peggio di organizzare un regime a fi
losofia rappresentativa, e ne è natural
mente il caposaldo. Si presta alle pre
potenze delle maggioranze; alla prepo
tenza si risponde con il sabotaggio. Può 
parere una deviazione; ma sin quando 
queste naturali reazioni fisiologiche so
no contenute entro limiti tollerabili da 
una certa condizione di equilibrio e di 
conseguente far play non c'è da scan
dalizzarsi. 

Ma se la strategia aggressiva dello 
on. Malagodi ha avuto il primo risul
tato non negativo di legittimare tra i 
benpensanti della politica il ricorso a 
quest'arma ex-rivoluzionaria, è quasi 
ovvio che la giustificazione specifica cd 
il giudizio agli effetti dcl funzionamen
to dell'istituto parlamentare dipendono 

UNASNSTRA 
DI OPPOSIZDI 

dalla importanza della motivazione, da
gli obiettivi, dai modi d'impiego e di 
reazione. 

Con la bocca amara. Se non mi in
ganna la mia impressione, mi è parso 
che entrambe le parti contendenti siano 
andate a letto dopo tante veglie sner
vanti con la bocca un poco amara. La 
stessa maggioranza per ridurre i tempi 
della lotta e sventare le insidie dd cru
dele Malagodi si è appigliata ad una 
interpretazione che non solo a me è 
parsa alquanto arbitraria de\ regolamen
to cosl come è, restando tuttavia d'ac
cordo che questa stessa esperienza di
mostra la opportunità di modifiche che 

diano al presidente di assemblea una 
certa giusta libertà d'azione. 

Dall'altra parte è stata eccessiva la 
iattanza, e la mancanza di senso dì 
responsabilità, in uomini e schieramenti 
che pur professano, anche i missini, 
rispetto e fedeltà all'istituto parlamen
tare. Quando erano state date all 'opi
nione pubblica le dimostrazioni più vi
vaci e convincenti della volontà di bat
taglia e di attacco, ma appariva ormai 
frustrata la speranza di bloccare il cor
so della legge, le esibizioni ostruzioni
stiche sugli emendamenti e sugli emen
damenti agli emendamenti diventavano 
manifestazioni di un plaisir de rompre 
di senso solo grossolanamente propa
gandistico. Non occorre dire come ai 
liberali abbia fatto danno l'associa7.io
ne con i missini. 

Lo stesso sviluppo dellcl lotta ne ha 
approfondito, allargato gli obiettivi. 
Era un cuneo che Malagodi energica
mente ribadiva n_sllo sforzo di spaccare 
sia la maggioranza regionalista, solle
citando il contrasto democristiano·co
munista, sia centro-sinistra democrazia 
cristiana e socialisti facendo perno sulla 
avversione alla istituzione delle regioni 
largamente diffusa. 

Non erano ambizioni campate in aria. 
Se ne è potuto temere in qualche mo-



mento il successo, e con qualche sor
presa se ne è constatato l'insuccesso, 
almeno per ora, confermato in sostan· 
za dallo stesso numero relativamente 
modesto dei franchi tiratori. Il ricorso 
ai voti di fiducia sugli articoli sareb· 
be stato una detestabile eresia parla
mentare; è stato evitato anche quello 
sull'art. 22, che poteva avere una giu
stificazione politica. Meglio cosl. 

L'opposizione di piftc-ipio liberale 
è stata dunque battuta. L' Artrol•bio 
non sarebbe obiettivo se non ricono
scesse l'importanza di questo accadi
mento politico. Centro-sinistra e socia
listi possono rallegrarsi della sufficien 
te compattezza mantenuta su un tema 
cosl difficile e controverso. Devono ri
conoscere che la pressione comunista 
e socialproletaria ha contribuito forte· 
mente a impedirne lo sfaldamento. 

E ora? Ma ora che faremo delle regio
ni? Sono state prospettate come uno 
dei temi e punti caratterizzanti dei pro
grammi governativi. Ma l'abbandono 
delle esitazioni, l'appropriazione ideale 
di questa riforma da parte dei capi 
della Democrazia Cristiana, l'entusia
smo dell'on Rumor, il salto del fosso, 
tutto questo è roba recente. Tardiva, 
come ha dimostrato il piacere fatto ai 
liberali portando la discussione della 
legge cosl pericolosamente al termine 
della Legislatura. 

E lasciando alla prossima un legato 
forse determinante per le sue sorti, re
so più difficile dalla relativa immatu· 
rità di preparazione rispetto alla com· 
plessa problematica della regionalizza· 
zionc a livello sia dei governanti sia 
dei politici. Possibilità quindi di rivinci· 
ta degli antiregionalisti, e prova del
la volontà politica della futura coa
lizione. Occasione di confronto e scon
tro dovrebbe essere la legge finanziaria 
sulle regioni, alla quale è suborclinata 
l'attuazione della prima elezione regio· 
nale. 

Di fronte ad un avvenire politica
mente cosl incerto, non sono i prono
stici che devono interessare, ma la im
postazione logica e moderna del pro
blema regionale, che dovrà fornire prin
cipi e direttive per la soluzione dci mol
ti problemi particolari. E' una imposta
zione che non è né logica né moderna 
se non considera in uno stesso quadro, 
con una unica visuale, tutta la orga· 
nizzazionc della vita politica e civile, 
centrale e locale, della società italiana. 
E se degli organi centrali - il cosid
detto Stato - non considera tanto le 
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necessità e possibilità di decentralizza
zione quanto le funzioni proprie ed es
senziali di coordinamento e cli controllo. 
Non mi sembra si sia ancor sufficiente
mente preparati a rompere lo schema 
consuetudinario della contrapposizione 
tra autorità centrale ed autonomia loca
le, tra funzioni, servizi e prelievo tri
butario centrale e locale. 

E mi sembra insieme prevalere una 
pericolosa facilità ad adagiarsi su uno 
schema scolastico di giustapposizioni 
amministrative e burocrariche, trascu· 
rando la nozione prima che ormai in 
una società a civiltà industriale riforma 
regionale significa trasformazione di 
tutto l'ordinamento dello Stato, indi
viduando cioè oltre alle funzioni ed 
alle responsabilità, le dimensioni adat
te ai servizi civili ed alle attività pub-

bliche. Dimensioni quindi regionali, 
sub-regionali ed interregionali. 

Mancando un'articol112ione modellata 
sui problemi reali continuerà e si ag
graverà, anche per la programmazione, 
la sovrapposizione della volontà mini
steriale su quella locale. 

Che cosa ci darà la prossima legisla
tura? In questi ultimi tempi si è sen
tita nei capi della DC, Moro Rumor 
Colombo, qualche accento nuovo, qual· 
che scoperta, qualche accentuazione di 
problemi. Ma a giuclicarc dallo schema 
dcl rapporto di maggioranza preparato 
per il Congresso nazionale, un com
plesso di buone intenzioni, di idee in 
generale con molta abbondanza di por
porina, un sottofondo immobile di 
agnosticismo pragmatista cd una ferma 
volontà di amministrare e gestire un 
permanente dominio politico. In gene
rale dunque nessuna volontà riforma
trice concretamente precisata nella sini-

la 1'ila politica 
stra democristiana, un potenziale effet
tivo di politica di sinistra su un largo 
supporto popolare. Come riuscirà a li
berarsi, a rompere le schermaglie di 
congresso e di partito, ed agire con 
autonomia, è uno dei grandi interroga 
tivi della prossima legislatura. 

Il partito del Corriere. I liberali spe· 
rano e suppongono che la battaglia re
gionale po sa aprir la strada ad una 
funzione di forza restauratrice dello 
Stato, capace di creare situazioni nuove 
e di spostare l'asse di equilibrio dcl 
centro-:.inistra Su questa linea di pen
sieri ha finito per inserirsi, di fatto 
anche se preterintenzionalmente, il pro
nunciamento del sen. Merzagora. Una 
sorta di partito del Corriere della Sera 
si sta polarizzando sempre più distin 
tamente dietro la battaglia dei liberali. 

Ed anche se. come è probabile, i 
risultati deludessero le speranze, resta 
prevedibile come forza in gioco una più 
organizzata resistenza conservatrice agli 
indirizii innovatori. 

E' armata la sinistra di fronte al 
formidabile potenziale di resistenza pas· 
siva che rallenta, inceppa, annulla il 
cammino in avanti? Finora l'opposizio· 
ne di sinistra ha subito le battaglie 
impostate principalmente da altre for
;i:e, ed una dopo l'altra le ha più o meno 
efficacemente combattute. Una sinistra 
di opposizione - l'espressione è del 
sen Gatto - ha essa un suo ampio, 
organico piano dì battaglia. Una sini
stra di opposizione lascia impregiudica
ta la autonomia politica delle forze al
leate, lascia libera la lotta delle riven
dicazioni sindacali, ma stabilisce i po· 
chi grandi tempi politici, sociali, strut· 
turali che segnano nei fatti concreti la 
tappa di progresso ora necessaria, ora 
proponibile. Uno di questi è appunto 
quello delle regioni, che una sinistra 
di governo deve vedere attraverso una 
propria, integrale ed operativa revisio
ne critica. Ecco la conclusione per noi 
della battaglia liberale. 

Sono i temi di una legislatura. Di 
questa legislatura, se la sinistra riesce 
a trovare l'architettura semplice e chia· 
ra, che obblighi tutte le forze di sini
stra a raggrupparsi per una battaglia 
comune che tutte sentono necessaria. 

FERRUCCIO PARAI • 

Un ptsantt schieramento constrvatort 
può annullare iJ cammino m avanti dtl· 
la r1f orma regionale. Sarà anche su que
sto ttrreno che la sinistra dovrà verifi
care la propria /orta e volontà politica. 
Ntllt foto: MaJaiodi e Mouzgora. 
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La vita politica 

REGIONI 

il primo 
round 

A nche la mattina di lunedì 30 c'è 
a Montecitorio l'inconsueto affol

lamento di questi ultimi giorni, ma cir
cola tra i deputati di tutti i partiti la 
convinzione che si è ormai arrivati al 
termine della « settimana calda » dcl 
dibattito sull'ordinamento regionale. E' 
infatti finalmente giunto in discussione 
l'articolo 22 alla cui modifica aveva 
esplicitamente mirato il pesante ostru
zionismo del PLI e del MSI. 

Nonostante tutte le voci, corse fino 
all'ultimo, di compromessi tra maggio
ranza e opposizione di destra, il centro
sinistra tiene fermo l'impegno per la 
realizzazione entro il 1969 dçlle prime 
elezioni per i consigli regionali che co
stituisce l'elemento contrastato dell'ar
ticolo 22. 

Peraltro nella maggioranza vastissi
ma costituita dai partiti regionalisti non 
tutti sembrano esultare per questa con
clusione della battaglia. Vedo passare 
per un corridoio dcl palazzo il Ministro 
Preti con uno sguardo piuttosto cor
rucciato. Penso che difficilmente sarà 
contento del varo della riforma regio
nale, lui che al primo Comitato Cen
trale del P.S.U. scatenò un finimondo 
dichiarando: « Se in questa asse111blea 
votiamo le Regioni a scrutinio segreto 
non passano ». 

La trentina di voti che mancherà al
la maggioranza nella votazione sull'arti
colo 22, darà tra qualche ora la con
ferma dell'esistenza di un forte mal
contento in vasti settori della maggio
ranza sensibili alle prediche che la 
grande stampa, anche quella che so
stiene più coerentemente il Governo 
Moro, viene rivolgendo ai cattolici ed 
ai socialisti contro la riforma regiona
le e le pericolose convergenze politiche 
che su di essa si sono determinate. 

Bertoldi. L'on. Gino Bertoldi, esponen
te della direzione dcl P.S.U. e uomo 
di punta del gruppo di De Martino, è 
tra i parlamentari del centro-sinistra 
uno dei più decisi e impegnati soste
nitori di questa battaglia contro le de
stre. Mi viene incontro nel « Transa
tlantico » stanco per i duri turni che 
ha dovuto sostenere, con un largo sor
riso di soddisfazione. Gli chiedo subi
to cosa pensi delle recenti blandizie 
del « Corriere della Sera » che ha esor
tato i socialisti a non puntare sulla car
ta regionale, insinuando che vi sono 
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altri temi che ai socialisti dovrebbero 
stare più a cuore. Bertoldi, che di que
sta battaglia sembra contento anche 
per le tensioni politiche tra centro
sinistra e « Corriere della Sera ,. che 
ha determinato, mi risponde in manie
ra molto chiara. « Per il disegno rifor
matore dei socialisti la riforma regio
nale è un momento centrale. Si dimen
tica troppo spesso che nei progetti ini
ziali del centro-sinistra le Regioni ve
nivano indicate come strutture basilari 
cli una incisiva politica di programma
zione democratica che la loro attuazio
ne era prevista prima del varo del 
Piano. 

E' la riforma dello Stato, determi
nata fondamentalmente dall'attuazione 
delle Regioni che deve dare pieno si
gnificato democratico alle riforme già 

NENNI 

approvate e a quelle che ancora si de
vono approvare del programma di cen
tro-sinistra ». Per Bertoldi sarebbe in
genuo sorprendersi della violenta op
posizione della destra politica e della 
comprensione che essa trova anche in 
ambienti generalmente non ostili al 
Governo attuale. 

« C'e anche una preoccupazione -
gli faccio osservare - forse più estesa 
e più viva che riguarda la maggioranza 
che si è determinata a favore delle Re
gioni. Come giudicano i socialisti que
sta questione? ». 

« I socialisti giudicano molto positi
vamente il fatto che il PCI abbia dato 
il suo apporto all'approvazione di una 
legge importante che era nel program
ma del Governo, cosl come a suo tem
po hanno giudicato positivamente l'ap
porto del PCI al varo di altre due ri
forme discusse in questa legislatura: 
nazionalizzazione dell'energia elettrica 

e 1stttuzione della Regione Friuli-Ve
nezia Giulia. Questo per quanto ri
guarda i socialisti. Penso inoltre che 
nessun partito possa dolersi della con
vergenza di forze estranee alla coali
zione di cui fa parte, su punti program
matici di cui esso sia persuaso soste
nitore ... •· 

« La delimitazione della maggioran
za! ,. gli ricordo interrompendolo. 

« E' mia opinione, più volte espres
sa pubblicamente, che il centro sinistra 
non può concepire la delimitazione del
la maggioranza nel senso di conside
rare rigorosamente fuori dal gioco de
mocratico un partito che rappresenta 
una porzione cosl ampia della volontà 
popolare come il P.C.I. Ripeto che con 
questa diventano tre le battaglie rifor
matrici del centro-sinistra che in que
sta legislatura sono state vinte con lo 
apporto comunista, e il centro-sinistra 
nel suo insieme dovrebbe tenerne con
to ». 

Me rzagora e il rospo. Bertoldi è con
vinto che il rospo che i conservatori 
hanno solo parzialmente inghiottito 
sia veramente grosso: «Nel bilanci~ 
non dcl tutto positivo di questa legi
slatura, le Regioni, dopo l'approvazio
ne che non prevedo facile, che dovrà 
dare anche il Senato, spiccheranno co
me una scelta importante anche per gli 
scontri e gli incontri che su questo ter
reno si stanno determinando. 

In sostanza il PSU, ponendosi alla 
testa della battaglia regionalista che 
non è conclusa e che per l'importanza 
della posta in gioco è aperta a colpi 
di scena che non si possono escludere ... 
si impegna perchè nella prossima legi
slatura la politica di centro-sinistra se
gni una demarcazione più netta e più 
vigorosa nei confrol)ti della destra po
litica ed economica». 

Ragionando delle opposizioni alla 
legge regionale e dei possibili rovescia
menti di fronte, Bertoldi viene a toc
care la questione Merzagora. « Il pre
sidente dcl Senato può pensare e dire 
quello che vuole, come ogni cittadino 
ma intervenendo su questioni che di vi~ 
dono i partiti si espone alle critiche 
legittime dei partiti. E' stato giusta
mente osservato dall' "Avanti" che 
le considerazioni sui mali del Paese 
svolte nel discorso di Merzagora al
l'EUR, del tutto carenti come sono di 
indicazioni positive, finiscono per se
minare sfiducia nella democrazia e per 
meritare gli elogi delle destre. 

In ogni caso con quel discorso Mer
zagora ha rotto, credo definitivamente 
la situazione di consenso unanime nel~ 
la quale esercitava la sua funzione a 
Palazzo Madama. Questa è per ora 



l'unica conseguenza sicura di quel di
scorso•· 

Con queste battute su Merzagora 
termina la nostra conversazione, perchè 
Bcrtoldi deve rientrare in aula per par
tecipare ad una ennesimo votazione su 
emendamento delle destre all'articolo 
22. 

« Si vota, si vota! •· Se lo dicono 
l'un l'altro, stanchi e assonnati, depu
tati della OC, del PSU e dcl PCI, in 
un clima veramente inconsueto che 
non piace a tutti i democristiani e nep
pure a tutti i socialisti anche se la di
chiarazione di voto di Ferri mostrerà 
domani che questa lunga battaglia ha 
spinto molti di loro su posizioni vicine 
a quelle di Bertoldi per quello che ri
guarda la concezione dci rapporti con 
i comunisti. 
E M Nenni non ci sta? Martedl 31 
le conclusioni definitive (per Monteci
torio) vedono un Malagodi scatenato 
che dice a chiare lettere che la que
stione non è affatto chiusa. 

Molti osservatori gli danno ragione. 
Scorrendo la stampa quotidiana si è 
infatti portati a prevedere che sul cen
tro-sinistra si abbatteranno pressioni 
molto forti del «quarto potere•, che, 
intanto, sembra già aver avuto un cer-

il rettore impossibile 

Una gestazione cosi faticosa non 
s'era mal avuta all'università di Ro

ma. Due convocazioni eletorali, due fu
mate nere: Il rettore non vien fuori . 
La maggioranza del professori di ruo
lo, che fino all'anno ~ol'90 aveva costi
tuito un gruppo compatto, stenta oggi 
1 trovare la chiave della mediazione. 
Una parte, quella formata dal gruppi di 
potere più forti, stretta attorno a Tu
rano; l'altra, con minori Interessi da 
difendere e con maggiore agnostici
smo, sostiene D'Avack; una terza par
te, la sinistra, ripiegata sulla candld• 
tura-protesta di Montalentl: uno scien
ziato molto lontano dagli umori sovver
sivi che gll avversari gll attribuiscono 
e che nell'attuale momento rappresenta 
una soluzione di ragionevole progres
sismo. 

E' la prima volta che l'omertà del 
mondo accademico viene rotta In modo 
cosi netto, che cosi chiaramente vie
ne contraddetto l'unanime e qualunqul
atlco consenso che ha sempre carat
terizzato la maggioranza dei profes
sori. Qual è Il fatto nuovo? Essenzial
mente questo: che Il problema della 
spartizione del potere, e più In gene
rale del governo dell'università, pro
voca oggi delle fratture nella stessa 
caata più retriva, quella dei professo
ri di ruolo. I gruppi rigidamente corpo
rativi - quelli, per Intenderci, che 
fanno capo alle cliniche o agli Istituiti 
d'Ingegneria - si rivelano incapaci a 
fronteggiare l'attuale situazione di cri
si. Gll elementi conservatori più co-
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to successo nelle sue pressioni per evi
tare le dimissioni di Merzagora. 

Del resto Moro, parlando ad una 
delle innumerevoli fiere che sta inau
gurando nella imminenza delle elezioni, 
ha già detto che le Regioni saranno at
tuate solo « con tutta la necessaria pru
denza». Chi nell'ambito del centro
sinistra non ha mai accettato quella che 
Bertoldi chiama la « netta e vigorosa 
demarcazione con la destra politica 
ed economica >, cerca già di porre ri
medio all'attuale situazione che vede 
il Governo sottilmente, ma velenosa
mente, biasimato dal « Messaggero • e 
dal · « Corriere della Sera >. Quanto al 
tempo necessario per delimitare erme
ticamente la maggioranza o per scon
giurare con delle concessioni alle de
stre una ripetizione in Senato dello 
ostruzionismo che rende in realtà in
dispensabile e determinante la conver
genza dcl PCI, esso non manca certa
mente ai «revanscisti• che operano 
nella maggioranza. Nella seduta del 31 
risuonano però a Montecitorio delle 
parole sorprendenti che gettano dav
vero dell'olio bollente sulle ferite an
cora aperte dei d.c. e dci socialisti più 
impegnati per una modifica della at
tuale maggioranza regionalista. L'on. 

scienti ricercano nuovi strumenti e 
modalità per contenere la spinta rin
novatrice che viene dal basso. Vengo
no fuori cosl le candidature politiche, 
come quella d'Avack o quella Medici. 

Questo nuovo corso, più articolato 
e sottile, del mondo accademico tradi
zionale si era già concretizzato a Ro
ma nel confronti del movimento demo
cratico potenziatosi dopo la morte di 
Paolo Rossi. Nello stesso momento In 
cui si formava, Il movimento venne 
strumentalizzato dal cattedratici con Il 
ricorso univoco al motivo dell'antlf• 
scl911lo, che era solo uno del caratteri 
del movimento, strettamente connesso 
all'esigenza di un profondo rinnova
mento delle strutture universitarie. lo 
antifascismo si à venuto col tempo 
trasformando In un alibi che maschera 
posizioni grettamente conservatrici: e 
In questa veste ha fatto la sua com
parsa anche nelle attuali vicende elet
torali. Malgrado questa operazione di 
accaparramento, tuttavia, il movimento 
democrativo ha acquistato un ruolo di 
primo plano riuscendo a Imporre, pur 
nei llmltl rigidi delle attuali strutture, 
alcune rivendicazioni fondamentali. lo 
sbocco più significativo è stata la con
vocazione del corpo accademico per 
una pubblica discussione del nomi e 
del programmi del candidati al retto
rato. E proprio qui sta la spiegazione 
più vera della difficoltà di accordo della 
maggioranza: non à più In discussione 
Infatti, questo o quel cattedratico. ma 
questo o quel programma. Un salto di 
qualità, che rappresenta un Importante 
successo politico. 

I problemi che si troverà di fronte 
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Mauro Ferri, il capo gruppo del PSU, 
uomo di punta della destra socialista 
di estrazione PSI, noto per i suoi ardo
ri polemici nei confronti dei comunisti 
prendendo la parola per dichiarazione 
di voto afferma, tra lo sbalordimento 
di molti suoi colleghi di gruppo: « Lo 
apporto comunista all'approvazione 
della legge è stato importantissimo. 
1\oi consideriamo positivo il fatto che 
anche i gruppi di opposizione abbiano 
dato il loro voto favorevole ... Tutti i 
partiti democratici, ad eccezione del 
PLI, sono stati favorevoli all'attuazio· 
ne dell'ordinamento Regionale ... ». 

SCCondo una interpretazione che si 
diffonde immediatamente, dietro le 
parole di Ferri c'è una scelta di Nenni, 
che non vorrebbe gettar via la possibi· 
lità che si offre al PSU, di andare alle 
elezioni con un certo· respiro sul fian
co sinistro, solo per alleviare le diffi. 
coltà della DC. Nenni è un uomo
chiave nel progetto di edulcorazione 
del « rospo regionale ». 

Un pensiero agita probabilmente la 
mente di Mariano Rumor mentre i de
putati esausti lasciano l'aula nella qua
le hanno vegliato e lottato per giorni 
e giorni: «E se Nenni non ci sta'? •· 
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Il nuovo rettore sono quanto mal Im
pegnativi, addirittura drammatici. E 
non si capisce come, di fronte ad essi, 
cl si possa rifugiare dietro impegni ge
nerici ed eluslvl. Basta un elenco som
marlo per rendere la complessità della 
crisi che travaglia la più grande uni
versità del mondo. Occorre definire 
la questione dell'area per la seconda 
università, nell 'ambito della program· 
mazlone universitaria nazionale. In 
questo stesso numero Il professor 
Sylos lablni conclude la sua inchiesta 
sulla speculazione edilizia che ha sot
tratto all'ateneo la disponibilità di 
gran parte dell'area di Tor Vergata , 
assegnatagli dal plano regolatore. Oc· 
corre definire quindi I plani edilizi, ur· 
banlstlci e territoriali ; Impedire lo 
smembramento dell 'università con l'al· 
lontanamento delle singole facoltà una 
volta raggiunto Il limite numerico stu· 
dentesco (è Il caso del politecnico); 
Imporre la convocazione dei consigli 
di facoltà allargati e generalizzare I 
consigli d'istituto come previsto dallo 
attuale statuto: risolvere integralmente 
Il problema del proventi derivanti dal 
lavori per conto terzi; sviluppare I ser· 
vizi In favore degli studenti. Sono sol· 
tanto alcuni del maggiori problemi che 
travagliano l'università la cui soluzio· 
ne diventa sempre più urgente. E' dlf· 
flclle che l'elezione del rettore possa 
costituire un elemento determinante, 
in un senso o nell'altro: essa cost1tul· 
rà però un Indice significativo della 
forza delle diverse correnti che oggi 
si battono nel confini asfittici delle at
tuali strutture oligarchiche. 

• 
7 
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La vita poi itica 

ILllS 
IN TRIBUNALE 

V ene rdì 26 ottobre. Sezione pena
le del Tribunale di Nuoro. Sono 

le dieci circa; presenti in aula avvo
cati, carabinieri, uscieri, imputati e, di
viso da una transenna, un modesto 
pubblico formato per lo più di testi
moni e parenti delle parti. Si attende 
che entri il collegio con pubblico mi
nistero e cancelliere per avviare l'udien
za. L'atmosfera è cordiale, allegra, co
me se la prospettiva che qualcuno tra 
breve possa essere privato della liber
tà per un certo numero di anni fosse 
la posta convenzionale di un gioco in 
famiglia. Gli imputati debbono rispon· 
dere di reati commessi nel 1958, ma 
continuano a non avere fretta, sorri
dendo e fumando con nei volti una si
curezza che non si sa se attribuire a una 
illimitata fiducia nella giustizia o al 
disinteresse di chi oramai sa come an
dranno a finire le cose. 

Finalmente entrano i giudici dispo
nendosi a semicerchio sulla pedana che 
ricorda vagamente un altare. Il Presi
dente resta in piedi guardandosi in
torno imbarazzato: si ha quasi l'im
pressione che il colpevole sia lui e che 
non sappia trovare le parole per scu
sarsi. L'esitazione dura pochi attimi; 
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quindi il Presidente comunica: « egre
gi signori, l'udienza non si può tenere. 
Manca un giudice a latere. Abbiamo 
sperato fino all'ultimo momento di re
cuperarlo, ma non è stato possibile. 
Non posso farci niente». Indugia qual
che minuto ripetendo di tanto in tan
to: « mi dispiace», e quindi convoca 
presso di sé gli avvocati per concor
dare i rinvii. 

Il pubblico si allontana senza bron
tolare, come se l'incidente rientrasse 
nell'ordinaria amministrazione; il suo 
silenzio sembra tradire questo pensie
ro: « è stato sempre cosl, e sarà sempre 
cosl ». Un giovane avvocato, che però 
non ha avuto il tempo di accumulare 
altrettanta saggezza, sbotta, inviperito: 
« che schifo~ E questa è la giustizia 
in Sardegna. Poi cercano i banditi. .. 
Saprei io dove farglieli trovare, lo sa
prei, e come! ». Parla non preoccupan
dosi delle possibili reazioni del Tribu
nale, che sebbene a ranghi ridotti con
serva integra la sua maestà e la sua 
dignità. Il Presidente sente, ma finge di 
non sentire per una sorta di cristiana 
carità che rivela un'intima solidarietà, 
e continua a concordare i rinvii dei 
processi. 

Accade nelle migliori società che si 
annulli un'udienza per un inconvenien
te verificatosi all'ultimo momento; non 
ci sarebbe perciò da drammatizzare. In 
Sardegna, però, il problema è diverso : 
l'episodio non rientra in quei compren
sibili margini di imprevedibilità con
nessi ad ogni situazione, è manifesta
zione di una regola. Il giudice a latere 
mancava non perché si fosse improvvi
samente sentito male o avesse avuto 
un qualsiasi altro incidente, ma per la 
semplicissima ragione che non esiste : 
non c'è mai stato, e cosl come sono le 
cose non c'è neppure da sperare che 
potrà esserci in un futuro abbastanza 
prossimo. Questo spiega sia la rasse· 
gnazione della popolazione locale, sia 
l'irriguardosa irritazione del giovane 
avvocato. C'è il banditismo, sembra, ma 
mancano le condizioni essenziali per 
giudicarlo. 

La Waterloo della giustizia. A Nuo
ro, ~~l cuore della Barbagia, di dove 
tradmonalmente si dirama la delittuo
sità sarda, la magistratura brilla per la 
sua ~s.senza. L'udienza in Tribunale è 
P?ss1bile quando gentilmente il pretore 
d1 Dorgali trova il modo e il tempo di 
tappare un buco nel collegio giudican
te. La prestazione è a suo rischio e dan
n.o, s'intende, poiché né gli vengono 
nmborsate le spese per raggiungere 
Nuor~>, né gli viene riconosciuta una 
qualsiasi indennità di trasferta. Si de 
ve sacr~ficare, e lo fa, per puro -l:lmorc 
della giustizia. 

La ricerca di un giudice a latere di 
emerge.nza non è limitata al pretore di 
Dorgah, spesso fuori sede o impegnato 
nel ~uo circondario. Esistono diverse 
soluzioni di ricambio, e la più comune 
è la convocazione del pretore di Sini-



scola, che a sua volta, come il collega 
di Dorgali, quando può ci rimette ben
zina e tempo nell'illusione di scuotere 
l'atavica diffidenza dei sardi verso i po
teri pubblici e gli organi dello Stato. 
Il pretore di Siniscola è un vice pre
tore onorario, e in quanto tale la sua 
presenza in Tribunale è per lo meno 
irrituale; ma figurarsi se in certi fran
genti si sollevano eccezioni di irrituali
tà! Fosse anche il ricevitore delle impo
ste a vestire i panni di giudice a latere, 
la fortuna di averlo acciuffato e into
gato metterebbe a tacere ogni zelo for
male e procedurale. 

Ma fin qui siamo all'antipasto del 
funzionamento della giustizia in Sar
degna. Per una valutazione più reali
stica occorre cacciare il naso nelle can
cellerie e contarsi i fascicoli proces
suali guardando in faccia uno per uno 
i magistrati che dovrebbero curarli, 
dalla culla, diciamo cosl, al seppelli
mento, cioè dal momento in cui giunge 
alla Procura la notitia criminir o al 
Tribunale l'atto di citazione o ingiun
zione - per quel che riguarda le cause 
civili - fino al mistico collaudo di
battimentale e alla sentenza, quella mo
tivata e non il dispositivo letto in 
udienza. 

Purtroppo, percorrendo questi sen
tieri, precipitiamo nella Waterloo della 
giustizia. A Nuoro, stando ai dati più 
recenti, abbiamo una media di 2.100 
processi penali annui di competenza del 
Tribunale: cioè 5,7 processi al giorno 
se non · si enucleano dai 365 giorni del
l'anno le domeniche, le festività infra
settimanali e i periodi di ferie estive. 
Per disimpegnare questa massa di la
voro era previsto un organico di 9 
magistrati: sarebbe come pretendere di 
arare un campo attaccando l'aratro al 
groppone di un gatto. Senonché, pro
prio quando s'è parlato di una recru-
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descenza criminale, l'organico è stato 
portato ad otto con la soppressione 
della presidenza della sezione penale. 
Evidentemente, per combattere la de
liquenza, bastano i poliziotti; i magi
strati sono superflui. 

Anche gli otto magistrati, però, sono 
sulla carta; di fatto i magistrati veri 
e propri sono cinque, gli altri sono 
uditori, preparatissimi e bravissimi fin 
che si vuole, ma con scarsissima espe
rienza dcl funzionamento pratico della 
giustizia e della realtà e complessa psi
cologia della Sardegna. Se da questi 
cinque noi sottraiamo il Procuratore 
della Repubblica, il Presidente della 
sezione civile, il giudice istruttore e al
meno un pubblico ministero, per le 
udienze non c'è quasi nessuno, ad ecce
zione degli uditori - due dei quali, 
tra l'altro, si aspetta che arrivino -
per cui tanto varrebbe costituire il col
legio giudicante con i congiunti degli 
imputati e delle parti civili riprodu
cendo uno schema che proprio in Sar
degna ha avuto applicazioni rivelatesi 
talvolta benefiche per la comunità. 

Un lavoro massacrante. In queste 
condizioni la caccia spietata per pro
curarsi un brandello di giudice a latere 
diventa il meno. Il più sono i massa
cranti ritmi di marcia che la macchina 
della giustizia deve imporsi per salvare 
il salvabile, conseguendo solo parzial
mente i nobili risultati che si propone. 
Per l'istruzione, che è la fase più delica
ta del processo, esiste naturalmente un 
solo giudice. Sul tavolo di questo so
lerte magistrato si sono accumulati dal 
gennaio al giugno di quest'anno 344 
fascicoli: come e quando potrà istruirli 
è un problema che preferiamo saltare. 
Senza l'aiuto del Padreterno abbiamo 
forti dubbi che se la cavi. 

Ma non è tutto. Su questi resti di 
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una pattuglia di magistrati grava per 
intero anche il lavoro civile, avendo il 
Tribunale un'unica sezione mista. Le 
pendenze in questo settore sono di 
1.657 cause, 75 delle quali sono giudi
zi di esecuzione mentre 27 sono pro
cedure fallimentari. Sommando le ali
quote dei due processi si ha un totale 
di circa 4.000 giudizi che distribuiti per 
otto magistrati (dando per buoni anche 
gli uditori) sono quel che ci vuole per 
fare aprire le porte del manicomio al
i 'individuo dai nervi più saldi. 

Se la quantità crea ostacoli insupe
rabili, la qualità contribuisce autore
volmente a complicare le cose. Il pro
cesso penale, il più banale, come il 
furto di una gallina, in Sardegna è 
sempre complesso per la cronica reti
cenza delle testimonianze e l'indetermi~ 
nata posizione delle stesse parti offese. 
Otto volte su dieci. dopo prove, con
troprove e interrogatori, al magistrato 
resta in mano il solo verbale dei cara
binieri. Non si va meglio col giudizio 
civile, riflettendo la quasi totalità delle 
cause, liti per delimitazioni di confini, 
servitù di stillicidio, di passaggio e al
tre diavolerie che dopo averti costretto 
a spaccare un capello in quattro ti la
sciano con intatti i dubbi originari. 

Di fronte a questa realtà, sulla quale 
ogni commento sarebbe superfluo, i di
scorsi che noi facciamo sul continente 
circa la crisi degli organici acquistano 
il sapore di oziosi bizantinismi. La cosa 
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In Sardegna la durala media d1 un pro
cesso è di 5 anni. Le gravi deficienze de
gli organici della magistratura non giova· 
no certo a ispirare fiducia nella giustizia. 
Nelle foto: un carabiniere durante un 
rastrellamento, un vecchio della Barbo
gia, il ritorno dei pastori a Orgosolo, una 
al.ione dei carabinieri contro il banditismo. 
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più grave, e non si tratta di una sco
perta, come sede la Sardegna è tutt'al
tro che ambita. Se si fa eccezione per 
poche individualità di origini sarde non 
si trova un solo magistrato che voglia 
venirci. Abbracciano la croce quelli di 
prima nomina proprio perché non ne 
possono fare a meno, ma subito dopo 
l'arrivo predispongono i piani tattici 
per riattraversare il Tirreno. La media 
di permanenza di un magistrato è di un 
paio d'anni, durante i quali, se può, e 
spesso può, compie rapide escursioni 
all'esterno come quei reclusi che nelle 
ore di passeggiata in cortile ricorrono a 
mille espedienti per rubare qualche al
tro minuto alla cella. 

Un romtinzo con molti •utorl. L'in
consistenza, e sarebbe più corretto dire 
l'inesistenza degli organici, unita alla 
estrema instabilità, ha conseguenze che 
non sono le più idonee a infondere nel
la popolazione un minimo di fiducia 
nella giustizia. Secondo calcoli ottimi
stici la durata media di un processo 
è di cinque anni. Spesso accade che 
la celebrazione in prima istanza av
venga ai limiti della prescrizione. Poco 
male se gli imputati sono a piede li
bero; quando non lo sono, il che è 
frequente, la diffidenza, i rancori e gli 
odi veno le penone, la comunità, la 
giustizia, gli organi dello Stato e ge
nericamente veno Roma, che nella per
cezione dei semplici è un mostro tiran
nico e oppressivo, crescono a dismisura 
alimentando propositi di rivalsa e ven
detta. Proprio nell'estate di quest'anno, 
ed è un esempio tra i tanti, un pro
cesso che sfidava il lustro s'è concluso 
con tre assoluzioni per non aver com
mcsso il fatto e un'assoluzione per in
sufficienza di prove. Frattanto gli im
putati s'erano smaltiti quattro anni di 
carcerazione preventiva per reati per 
i quali, in caso di condanna, prob.
bilmente se la sarebbero cavata anche 
più a buon mercato. 

L'instabilità dci magistrati fa il re
sto, interrompendo e allungando l'iter 
processuale, Lo stesso fascicolo può J*· 
sare attraveno giudici sempre nuovi, 
OFUDO dei quali deve ristudiarselo da 
capo per poter proseguire il lavoro dcl 
suo predecessore. Il processo è un ro
mamo che ad ogni capitolo cambia 
di autore; una costruzione, come la 
muraglia cinese, alla quale mettono ma
no più generazioni, da nient'altro vin
colate se non dall'obbligo di andare 
comunque avanti. a vogliono tesori di 
intelligenza per evitare che alla fine nel 

10 

mosaico non ci sia un'arbitraria dispo
sizione degli oggetti. 

Le nidlcl della dellnquenn. In que
ste gravi carenze, ed è già un eufemi
smo parlare soltanto di « carenze », so
no senza dubbio i germi, co.diutori, 
se non portatori, di una p.rte della 
delittuoSità sarda. In proposito ogni 
illazione sarebbe arbitraria non esisten
do dati obiettivi sui quali si possa ~ 
struire con un minimo di attendibilità; 
si danno però circostanze e coinciden
ze che lasciano quanto meno perplessi. 
Buona pute dci crimini più orrendi 
ba radici in un torto non riparato, in 
un equivoco sulle offese subite e sulle 
persone dci responsabili, nell'assoluta 
mancanza di protezione, e sopratutto 
nella coscienza che questa protezione 
dall'esterno non è mai venuta e non 
potrà mai venire. 

Il caso più clamoroso è quello -di 
Graziano Mesina, il nemico pubblico 
numero 1, sulla cui testa pende una 
taglia di dieci milioni, elevabili • quin
dici e forse anche a venti. Le sue im
prese criminose nascono dal sequesto 
dcl commerciante Crasta, trovato ucçi
so nell'interno dell'ovile dci Mesina. 
E' ovvio che costoro fossero i primi 
indiziati. Deponendo. però, esii orien
tarono le indagini veno i Muscau, i 
Mattu e i Floris. L'istruttoria fu quindi 
aperta contro questi ultimi, le cui po
sizioni realmente apparivano molto 
compromesse. Nd cono delle indagini 
fu trovato ucciso uno dei fratelli Me
sina, delitto che forse non si sarebbe 
avuto se fose stati esercitata una certa 
sorveglianza su costoro, contro i quali 
un gesto di vendetta era il meno che 
si potesse intuire· ~~aneddu Mesina 
non ebbe esitazioru: rispose uccidendo 
in un bar con un mitra uno dci Muscau. 

Un avventore ebbe il coraggio di aue
stargli una bottigliata sulla testa im
pedendogli di fuggire; i carabinieri lo 
trassero in arresto, ma evase, come ~ 
piamo, con sul taccuino appuntati i no
mi di numerosi altri nemici. 

Per Campana, altro latitante a sua 
volta onorato con una taglia di dieci 
milioni, più o meno è lo stesso. Un 
bel giorno fu trovato ucciso lo zio di 
un certo Chcssa, appartenente a un 
clan piuttosto ostile ai Campana. L'u
sassinio dello zio fu per il rancoroeo ni
pote l'occasione per sbarazzarsi dcl suo 
nemico senza l'onere di una spae, 
quindi lo accusò dcl delitto fornendo 
prove meticolose e dettagliate, che ee 
non fossero state smontate lo avreb
bero spedito diritto all'c-rgastolo. Du
rante l'istruttoria. però, le prove li 
sgonfiarono risultando manifestamente 
false e il Campana fu assolto per naa 
aver commesso il fatto prima di euae 
rinviato a giudizio. Appena libero ebbe 
un solo pensiero ossessivo: far fumi 
il Chessa; e si riappacificò con la .. 
coscienza dopo averlo attuato. 

UM atort. lllumlnmte. Questa 1m
sibilità non sempre è il tubo di ICalÌCO 
di un plasma delinquenziale. C'è anche 
il rovescio della medaglia. La storia cli 
Oliena è in questo senso illumi.,.nte. 
In quel piccolo paese, ove dopo la 
guerra, epoca alla quale i fatti li ri· 
feriscono, vivevano duemila mime, 
c'erano le famiglie dei Poligheddu e 
dei Corbeddu sempre con i fucili pun
tati. Un giorno fu trovato il cadavere 
di uno dei Poligheddu, ed i sospetti, 
è inutile dirlo, si orientarono senz'altzo 
verso i Corbeddu. Ma il sospetto non 
t certezza, e i Poligheddu, prima di 
vendicarsi, volevano essere certi. 

Come dirimere l'ingarbugliata mata
sa? Attendere la scoperta dcl colpno. 
le da pute della polizia? Prospettiw 
molto fragile. La soluzione ottima era 
un'altra: invitare Onorato Succu, ... 
perassassino, superlatitante, supena. 
gliato e supertutto, a fornire il suo i). 
luminato consiglio e il suo inappel]a. 
bile siudizio. Succu risolse il giallo in 
pochi minuti. Esaminando il cadavere 
stabili che a fare esplodere il colpo 
mortale era stato un tiratore mancino. 
Nel peese non c'era che un solo mq. 
cino, ed era uno dei Corbeddu. Si apri. 
rono le cateratte dcl cielo, secondo )a 
invocazione di re Lear: i Poligheddg 
col veleno a fior di labbra raggiun.em 

INNIO CAPECEl.ATRQ • 
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SINDACATI 

il prezzo 
dell'unità 

Sul proc:eao clf unità sindacale e sul pro. 
bleml che ne derivano rispetto al nppor
tf ~ltl, 11prlamo un dibattito 
con l'Intervento di Fabrizio Clcchftto, di 
cui dlmno una prima perte. 

D a quando la prospettiva dell'uni
tà sindacale, dopo essere stata « in· 

ventata » dalle minoranze, ha investi· 
to le confederazioni nella loro globa
lità i problemi sono diventati insieme 
più facili e più complessi. Più facili 
perché oramai la pratica dell'unità di 
azione si è imposta come regola di 
condotta quasi obbligata per larga par· 
te dello schieramento sindacale e va 
allargando il suo arco di in.Bucnza dal
l'elaborazione delle piattaforme riven
dicative, alla definizione di una co
mune politica economica, come ha cf-
6caccmcnte testimoniato il documento 
delle tre confederazioni sull'occupazio
ne operaia. Più complessi perchè nel 
momento in cui l'unità d'azione cresce 
di livello e di impegno ceco che ven
gono al nodo tutti i problemi riguar
danti l'acquisizione di un'diettiva au· 
tonomia delle organizzazioni sindacali. 
Questa conquista dell'autonomia co
stituisce la vera e propria anticamera 
- ma anche il difficile passaggio ob
bligato - per l'unità sindacale orga
nica. Infatti le conruzioni politiche del 
paese non consentono certamente di 
poter arrivare ad una riedizione aggior
nata del Patto di Roma, il cui tratto 
caratteristico è stato appunto quello 
di essere un accordo politico fra de
mocristiani, socialisti e comunisti per 
dar vita ad un sindacato unico: oggi 
l'unità sindacale or~anica può essere 
realizzata solo se la CGIL, la CISL, 
la UIL hanno raggiunto un tale grado 
di autonomia dai partiti e dai governi 
che la loro con.Buenza unitaria non ha 
implicazioni politiche tali da sconvol
gere la dialettica politica del paese nella 
sua globalità. 

Da questo punto di vista àppare 
chiaro che il problema dell'autonomia 
riguarda da un lato l'atteggiamento 
complessivo del sindacato nei confron
ti della società, dall'altro lato i suoi 
rapporti con le forze politiche e le 
istituzioni. 

Se si fa riferimento alla dialettica 
sindacale degli anni '50 ci si accorge 
facilmente che la rottura frontale fra 
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le organizzazioni sindacali non avven
ne per un capriccio o per una con· 
giura orchestrata oltre atlantico ma 
per motivi assai seri il cui nocciolo 
centrale era costituito dal fatto che 
per la CISL e la UIL il sindacato do
veva sostenere la ricostruzione capita· 
listica in atto e quindi autolimitare le 
sue richieste, mentre la CGIL ritene
va di poter favorire l'eversione dd si
stema attraverso un'amplificazione del
le piattaforme rivendicative. 

Si trattava in ambedue i casi di 
scdte ideologiche globali, da cui di
scendevano contraposte politiche sin· 
dacali. Parlare in quella situazione non 
solo di unità sindacale, ma di unità 
d'azione era assolutamente impossibile. 
Se ora andiamo al nocciolo della real
tà attuale, cosl profondamente mutata 
rispetto al passato, ci accorgiamo che 
accanto a quel mutamento complessivo 
di atmosfera che può essere compcn· 
cl.iato nella formula del « superamento 
della guerra fredda • il nuovo assetto 
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economico-sociale dd nostro Paese ha 
in.Buito profondamente sulle politiche 
sindacali delle Confederazioni. La real· 
tà industriale della società italiana si 
è per certi versi rassodata e consoli
data, con paralleli processi di stabilità 
politica. La CISL e la UIL non pos
sono più paventare i pericoli di un 
« collasso » dell'economia italiana; la 
CGIL, a sua volta, non ritiene più un 
obiettivo realistico l'eversione dd si
stema. 

Un centro di potere autonomo. D'al
tra parte, però, in una società fondata 
sulla proprietà privata dei mezzi di 
produzione, il consolidamento e lo svi
!uppo della realtà industriale implicano 
il rafforzamento dcl potere dci gruppi 
oligopolitici e per converso un aumen
to degli squilibri e delle tensioni eco
nomico-sociali. 

Di fronte a questa situazione la 
CGIL, la CISL, la UIL vengono pro
gressivamente sospinte a mettere da 

parte le « ideologie » originarie - che 
poi venivano meccanicamente mutuate 
dai rispettivi schieramenti politici -
per approdare a comuni « premesse di 
valore • il cui significato sostanziale 
consiste nella caratterizzazione dd sin
dacato come centro di potere autonO: 
mo e « controbilanciante • nei con
fronti dell'egemonia capitalistica; un 
centro autonomo di potere che agisce 
nel vivo della dialettica sociale non per 
conservare o sovvertire il sistema, ma 
per difendere la condizione operaia in 
tutti i suoi aspetti. 

Questa presa di coscienza autonoma 
da parte delle organizzazioni sindacali 
sta oggi attraversando una fase di tra· 
passo nel senso di un suo sostanziale 
arricchimento: dalle piattaforme riven-

~ 
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dicative unitarie e dalle lotte contrat
tuali comuni - che realizzano que
sto processo di autonomia nel suo li
vello più elementare, ma non per que
sto meno importante - si è arrivati 
ad investire, con il documento inter
confederale sul! 'occupazione, il pro
cesso di sviluppo nel suo complesso. 
Le possibili difficoltà sul piano delle 
politiche sindacali possono piuttosto 
riguardare l'accordo quadro il quale 
può risultare un elemento di sofistica
zione e di intralcio nella contrattazio
ne. In ogni caso la presa di posizione 
delle organizzazioni sindacali sui pro
blemi dell'occupazione riveste unn 
grande importanza perché mira a con
testare l'attuale politica padronale nel 
suo nodo essenziale - costituito dal
l'intenzione di creare un permanente 
esercito industriale di riserva anche in 
una situazione di sviluppo attraverso 
investimenti « labor saving » - ed a 
porre il governo di fronte a tutte le 
sue responsabilità politiche. E non è 
un caso, del resto, che in Italia la po· 
litica dei redditi intesa come autoli
mitazione dei sindacati nella loro po· 
litica salariale non è passata: i rappor
ti di lavoro sono stati sistemati sulla 
base dei rapporti di forza effettiva
mente espressi dalle forze sociali con
trapposte. Le recenti conclusioni con
trattuali certamente hanno risentito 
della $ituazione creatasi nel mercato 
del lavoro, ma non hanno subito 
« manipolazioni » esterne, come invece 
è avvenuto in altri paesi. Per que:>ti 
motivi di fondo le preoccupazioni 
espresse recentemente da Libertini su 
Mondo Nuovo a proposito della « qua
lità » dcl processo unitario in atto 
non solo costituiscono una forzatura vo
lontarista nei confronti di una situa· 
zionc che è quella che è non per colpa 
della CISL e della UIL ma per i rap· 
porti di forza reali con la controparte, 
ma rappresentano anche un tentativo 
di ribadire la natura ideologica del :;in· 
dacato, con tutti i conseguenti ed ine
vitabili rapporti di identificazione nei 
confronti dei partiti. 

Non a caso Libertini parla a que· 
sto proposito del pericolo di un « di· 
stacco dcl sindacato dai partiti di clas
se ,. e afferma l'inutilità delle incom· 
patibilità. 

Le polemiche di Viglianesi. Non a 
caso, sul versante opposto, Vigliane:.: 
- che diversamente da significativ 
settori della UIL non ha ancora del 
tutto rinunciato alla possibilità del sin· 
dacato socialista - polemizza con la 
corrente sindacale socialista della CGIL 
per il suo impegno sul tema delle in-
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compatibilità fra cariche sindacali e 
cariche pubbliche e di partito. 

Un coacervo di contraddizioni. Il 
problema delle incompatibilità costituì· 
sce dunque l'altra faccia della medaglia 
dell'autonomia sindacale. Esso è certa· 
mente meno importante dell'autono
mia concreta assunta dal sindacato con 
le sue politiche rivendicative ed eco
nomiche, ma ne costituisce un'implica
zione indispensabile perché viene a re
cidere uno dei superstiti terreni di con· 
fusione fra sindacato e partito. 

La figura del sindacalista parlamen
tare è infatti un coacervo di contraddi
zioni che non aumenta, se non margi
nalmente ed episodicamente, il potere 
del sindacato, mentre invece lo impi· 
glia e lo compromette in tutte le vi· 
cende della dialettica politica. Fino a 
prova contraria sono i partiti e non i 
sindacati a presentare il candidato agli 
elettori e ad ottenere i voti per farlo 
eleggere e i sindacati, a meno di ri
dursi a gruppo di pressione o a cinghia 
di trasmissione, non possono surretti· 
ziamente servirsi dei partiti per entra
re in Parlamento. 

La dialettica parlamentare risponde 
ad una logica dgorosamente politica. 
I sindacalisti parlamentari sono an· 
eh 'essi sottoposti alla disciplina dei 
partiti e non a caso, in occasione del 
recente voto sul piano, i cosiddetti 
« parlamentari della CGIL,. hanno do
\'Uto chiedere ai rispettivi direttivi dei 
gruppi l'autorizzazione per poter vo
tare diversamente da quanto i partiti 
avevano stabilito. D'altra parte, un 
preciso voto della costi luente, esclu
dendo una caratterizza:tione del Senato 

in senso corporativo, ha sottolineato il 
carattere squisitamente poliùco delle 
no:stre camere rappresentative. Il sin 
dacalista è parlamentare in rappresen
tanza, quindi, di una precisa forza po
litica alla cui logica deve fare in ogni 
caso riferimento anche in occasione 
delle rarissime « libertà » che gli sono 
consentite. La CISL ha costruito una 
sorca di « teoria -.. per spiegare la sua 
massiccia presenza in Parlamento af. 
fermando di aver costituito un gruppo 
parlamentare sindacalista il quale di
fende di volta in volta gli interessi dei 
lavoratori sulla base della logica sin 
dacale. J n effetti se si vuole andare al 
fondo delle cose, ia vera spiegazione 
« ideologica » della presenza cislina 
nelle liste e nel gruppo parlamentare 
della DC è costituita dall'intcrclnssi 
smo democristiano. La presenza della 
CISL nel gruppo parlamentare della 
DC :.i caratterizza alla stregua di quel 
la dei vari gruppi di potere e di pres 
sione che albergano nel partito demo
cristiano e testimonia anche per la sua 
sostanziale univocità d1 riferimento 
politico, l'esistenza di un persistente 
legame fra CISL e DC che in tal mo
do strumentalizza a fini politici genui
ne istanze sindacali. 

Per di più se si considera, sulla ba· 
se della Carta costituzionale, il carat· 
terc politico e non corporativo del no
stro Parlamento risulta ahhastnnza 
chiaro quale « coacervo » rapprcsenu 
la dottrina cislina sul gruppo parla 
mentare sind::calistc. 

Se la posizione della CISL presenta 
questi gravi difetti, anche l'attuale si· 
tuazione della CGIL, a meno di una 
tempestiva modifica, non è priva d1 
contraddizioni. 

La CGIL non ha costruito nessu
na « teoria • sulla presenza dei sinda 
calisti in Parlamento: questa presenza 
costituisce il retaggio di un passato in 
cui il legame fra la Confederazione e 
i partiti di opposizione era assai stret· 
to. Di conseguenza le difficoltà e le 
contraddizioni per la CGIL su questo 
terreno sono marcate quanto quelle 
della CISL. La CGIL non «contrai 
ra » con i partiti la sua « presenza » 
in Parlamento. I sindacalisti della 
CGJL diventano deputati o senatori 
per una logica puramente politica an 
cui il sind:tcato non entra in alcun mo
do. La contraddizione nasce quando 
qualcuno vuole gabellare questa che è 
una pura « coincidenza >> di funzioru 
diverse (sindacalista e parlamentare 
come la presenza della CGIL in Parla· 
mento. 

FABRIZIO CICCHITTo • 

(continua) 



SIONISMO 

l'arabo 
e il sefardita 

Prosegue il dibattito sul problemi che il 
conflitto mediorientale ha posto alla si
nistra Italiana, e in particolare agli ebrei 

della diaspora. 

U na de~le t~si ricor~e?ti s~a cri
si medio orientale ntiene di poter 

rintracciare le cause che hanno por
tato al conflitto arabo-israeliano e che 
sembrano rendere permanente il con
trasto tra queste due nazioni, da un 
lato nel diverso grado di sviluppo tec
nico, sociale ed economico sussistente 
tra paesi arabi ed Israele, dall'altro 
nella occidentalizzazione di questo se
condo paese. Si afferma a questo ri
guardo che gli ebrei espulsi dall'occi
dente come individui, sarebbero stati 
riassorbiti dallo stesso occidente come 
Stato, che Israele trova tanto la sua 
genesi quanto il suo sviluppo su di un 
terreno europeo, e quindi decisamente 
allogeno al mondo arabo, anzi ad es
so tradizionalmente ostile per l'eredità 
del colonialismo che esso comporta e 
per le nuove alleanze di tipo imperia
listico che ha intrapreso. Di qui il 
paragone con gli insediamenti bianchi 
in Rodesia o nel Sud Africa e il richia
mo ad una nuova forma di coloniali
smo. E ne discendono i più o meno 
aml~hevoli o autorevoli consigli agli 
israeliani di integrarsi nel sistema me
dio' orientale, a levantinizzarsi, abban-
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donando quella che viene definita la 
componente occidental-sionistica, a 
cambiare tipo di alleanze e di strategia 
politica, aiutando il mondo arabo nella 
sua lotta contro l'imperialismo occi
dentale. 

Attorno a quanto c'è di autentico 
in questa tesi non lo si può dire in 
breve. Occorre indubbiamente appro
fondire l'indagine, sia sul piano stori
co, sia su quello teorico, deUe defini
zioni e dei concetti di sionismo, co
lonialismo, ed imperialismo. Tuttavia 
alcune considerazioni possono farsi sul
la base del'esperienza comune e delle 
verità troppo note che la comune in
telligenza e buona fede ci impone di 
riconoscere. 

Sefarditi e Askenaziti. Innanzitutto 
forse non è abbastanza risaputo che 
la popolazione israeliana è composta 
essenzialmente da sefarditt (cioè da 
ebrei provenienti dal bacino del Me
diterraneo, specie Africa del nord e 
Balcani), da sabre (nati cioè in Israe
le) da askenaziti, oltreché da ebrei 
asiatici e da minoranze arabe, druse e 
circasse ecc. Dal punto di vista dunque 
della popolazione, l'unico gruppo che 
si può considerare allogeno al Medio 
Oriente è quello askenazita. Sono co 
storo il nucleo più importante dt:gli 
ebrei che si avviano in Palestina sot· 
to l'incalzare deUe persecuzioni da un 
lato e dall'altro attratti dall'aspirazio
ne sionista alla terra promessa. Sono 
gli ebrei russi, polacchi, cecoslovacchi, 
ungheresi che sfuggono i pogrom e i 
ghetti. In misura minore oltre ad essi 
emigrano anche qualche centinaio di 
migliaia di ebrei scampati alle stragi 
naziste. Ma salvando la loro vita e la 
condizione umana questi profughi non 
non salvano i loro beni. L'immigra· 
zione non comporta tout-court un af · 
flusso di capitali. E infatti il « capita
lismo » israeliano ha inizio non in con
comitanza con il flusso immigratorio 
(che coincide invece con il periodo 
kibbuzzistico) ma dopo, attorno agli 
anni '50, quando diventano rilevami 
gli aiuti deUa Diaspora e il risarci
mento dei danni di guerra tedeschi. Gli 
askenaziti, se non sono dei medio
orientali, non sono pur tuttavia nella 
loro prevalenza degli « occidentali ». 
La loro condizione storica è queUa di 
una nazione dispersa e oppressa (sia 
pure in forma diversa dall'oppressio
ne colonialista), confinata sino al mo
mento dell'esodo, in gran parte, nei 
ghetti, praticamente al di fuori di ogni 
esperienza liberal-democratica, tipica 
invece deU'occidente europeo. Di qui 
l'assenza in questi gruppi di ogni trac
cia di assimilazione; socialmente son 
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gruppi di ceto medio, intellettuali, ar· 
tigiani piccoli commercianti. Vengono 
a coltivare la terra per sfuggire al loro 
tradizionale « deracinement ». Coloniz
zano la terra, lavorando sodo, e solo 
in un secondo tempo daranno vita al 
« capitalismo » israeliano. 

Medio Oriente e civiltà industriale. 
E' vero che Israele rappresenta oggi 
nel contesto del mondo medio orien
tale un avamposto della civiltà indu
striale, con tutte le conseguenze di or
dine strutturale e sovrastrutturale che 
ciò comporta. Civiltà industriale non 
significa però tout-rourt occidente ca
pitalistico. Poteva e doveva farsi que
sta identificazione quando la pratica e 
la teoria del capitalismo esigevano la 
piena e incontrastata libertà di inizia
tiva, la non programmazione degli in
vestimenti, deUa produzione e dei con
sumi, l'assenza del ruolo dello Stato 
nell'economia, la non considerazione 
della componente storico-sociale della 
forza lavoro, lo sfruttamento sistema
tico e irrazionale di fattori quali la 
manodopera e le materie prime. E' in
negabile che la rivoluzione industriale 
si è presentata in Africa e nel Medio 
Oriente sotto questo aspetto, tanto che 
è giusto parlare di lacerazione del mon
do arabo sotto questo punto di vista. 
L'assalto al petrolio costituisce in tale 
contesto l'elemento più significativo di 
questo risvolto totalmente negativo 
per il mondo arabo della civiltà indu
striale. Ma nessuno afferma che questa 
lacerazione si riaggiusta con il ritorno 
all'economia agricola in quei paesi. 
L'esperienza di alcuni paesi sottosvi
lupati, come Cuba per esempio, ci in
segna - è vero - che non sempre 
un indirizzo di industrializzazione reca 
benefici ad un'economia arretrata e 
prevalentemente agricola. Ma è in ogni 
caso innegabile che le esigenze della 
produttività impongono profonde tra
sformazioni non solo politiche ma an
che tecnologiche ed economiche. Gli 
israeliani hanno afferrato subito que
sta realtà. Fermarsi all'economia kib
buzzistica sarebbe stato fare del « mi
crosocialismo » e condannare nel con
tempo Israele ad essere un paese de
bole ed un po' arcaico. Caro forse ai 

-+ 

L'emancipaz10ne dei paesi arab11 lo svi
luppo di Israele ed una strategia di pace 
" lungo termine nel Medio Oriente sono 
obiellivi che solo il socialismo può pro
porsi seriamente. Ma per questo oc~o;re 
una precisa e concreta v~lo1:1tà pol1~ica. 
Nelle foto: in alto una nunione polttzca 
in galilea; nella pag seguente, il merca
to di Haifa. 
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primi sionisti, ma utopistico per chiun
que (askenazita o levantino) ragionas
se in termini moderni e progressisti. 
Gli ebrei, con tanti complessi, ma pri
vi certamente del complesso di paura 
della civiltà industriale, hanno dato 
vita ad un paese nel quale si possono 
rintracciare i connotati di questa ci
viltà. Sembra altrettanto innegabile la 
constatazione che il mondo arabo re
siste in qualche maniera a questa scel
ta israeliana. La lotta contro Israele 
assume per gli arabi l'aspetto di una 
battaglia non solo e non tanto contro 
l'occidente imperialistico con tutti gli 
attributi giusti e positivi che essa im
plica, quanto piuttosto contro la ci
viltà industriale e la lacerazione pro
fonda che essa indubbiamente compor· 
ta in un mondo agricolo e semifeudale. 
Su scala ingrandita in altri termini si 
riproduce quel fenomeno che portò 
gli operai inglesi agli albori della ri
voluzione industriale a distruggere le 
macchine tessili per paura di rimanere 
disoccupati. Ora, in questo contesto, 
torna calzante l'interrogativo sul ruolo 
che deve svolgere il movimento ope
raio occidentale nei confronti di que
sta crisi dcl mondo llrabo . Un nuovo 
« Che fare • si impone nei confronti 
di quci;ta realtà del Teno Mondo. Ab
bandonarsi alla istintività del panara
bismo o cercare di arrecare un contri
buto, non solo tattico, ma anche ideo
logico, alla giusta lotta dei paesi arabi 
contro colonialismo ed imperialismo, 
vecchi e nuovi? E' questa una doman
da del tutto retorica, non solo per 
l'analogia se non politica, certamente 
psicologica, tra la situazione araba 
odierna e quella proletaria europea del
la fine del secolo XIX, ma anche per 
la presenza di un forte campo sociali
sta dove l'industrializza7.ion~ si è com
binata di fatto con l'emancipazione po
litica dei lavoratori. La presenza di 
questo campo socialista determina le 
possibilità di aiuti e investimenti a fa· 
vore dei paesi arahi che non vadano 
nella direzione dello sfruttamento neo
colonialistico e della egemonia impe
rialistica, bensl nella direzione opposta, 
cioè nella direzione di una economia 
moderna e pianificata che utilizzi gli 
aiuti e gli investimenti stranieri in mi· 
sura altamente produttiva. Ma tutto 
ciò implica alcune condizioni di fondo, 
sulle quali è necessario soffermare un 
po' l'attenzione. 

La • presenza cinese •. La prima 
condizione è l'accettazione, sia pure 
cauta e vigilante, della politica di coe
sistenza pacifica in questa parte del 
mondo. A questa politica non sembra
no certo contribuire da un lato l'attua-
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le politica panarabista di Nasser e di 
Boumediene, che hanno montato una 
campagna del tutto « acritica • nei 
confronti di Israele, campagna che già 
la cronaca oggi dimostra e domani la 
storia dimostrerà, non ha ricevuto il 
suo principale alimento dalla politica 
sovietica, bensl dalla linea • cinese • 
del movimento operaio, linea interes
sata, per sua stessa ammissione, a creare 
dappertutto focolai di guerra, di guer
riglia, nel campo imperialista, con la 
speranza in questa maniera di far sal
tare un sistema, senza prospettarne un 
altro; il che può essere giusto forse in 
America Latina dove non esistono for
ze intermedie capaci di tenere il pote
re alleandosi con le forze popolari 
contro gli U.S.A., ma è errato nel mon
do arabo, dove gli eserciti non sono 
(almeno sembra) cosl mercenari come 
in America Latina. La seconda con
dizione, che appare del resto stretta· 
mente legata alla prima, è l'abbandono 
di qualsiasi polemica basata su teoriz
zazioni astratte intorno alla collocazio
ne imperialistica di un paese, astratte 
perché è evidente per lo meno per un 
marxista, che tale collocazione non si 
basa sulle parole, ma sui fatti. E se 
gli arabi non vogliono abbandonare 
l'astrattezza e l'aggressività verbale e 
materiale che sembra contraddistin
guerli, è indubbiamente compito degli 
israeliani tendere essi per primi la ma
no in questa direzione, e condizionare 
così le forze interne al mondo arabo, 
aiutando la sinistra araba ad incontrar· 
si con loro su un terreno concreto. 
Non credo che in questo senso il ritiro 
delle truppe israeliane dai territori 
arabi occupati costituisca un passo 
avanti se compiuto come premessa in
condizionata per arrivare alla pace. Un 
simile gesto verrebbe interpretato oggi 
dalla psicologia araba come un gesto 
di paura da parte degli israeliani. E in 
ultima analisi incoraggerebbe l'aggres
sività dcl panarabismo acritico. Una 
offerta di collaborazione economica e 

commerciale ai paesi arabi viceversa, 
una decisa dichiarazione israeliana sulla 
necessità che gli occidentali (tutti gli oc
cidentali e non solo gli americani!) non 
approfittino della situazione di frustra
zione materiale e morale degli arabi 
per imporre loro condizioni inique nei 
rapporti politici e commerciali, una si
mile offerta costituirebbe un passo 
concreto in avanti in direzione della 
distensione e della pace, contribuendo 
altresl all'uscita dal governo della de
stra e a una maggiore influenza dei 
MAPALM (socialisti) nella compagine 
governativa israeliana. 

USA ed Europa. La terza condizione 
è quella della profonda differenza che 
bisogna scorgere tra i contrasti poli
ci e quelli economici nel Medio Orien
te. Da un punto di vista politico si 
fronteggiano in questa zona del mon
do da un lato l'egemonia USA, dal
l'altro quella dei sovietici anche se a 
questi è sfuggito e continua a sfuggire 
di mano il controllo della situazione. 
I contrasti economici sono viceversa 
molto più complessi. Sempre più chia
ro infatti apare alla luce· sopratutto 
della recente posizione inglese di ri
presa delle relazioni politiche e con 
l'Egitto e dell'apertura degli oleodotti 
dell'ENI in Algeria, che il capitalismo 
europeo è fortemente interessato a 
buoni rapporti con il mondo arabo per 
ragioni commerciali, mentre gli U.S.A. 
hanno interesse a puntare su Israele 
come paese che possa costituire un va
lido bastione di concorrenza ai paesi 
arabi, togliendo loro il monopolio del 
canale di Suez. Ed è chiaro come in 
questo contesto se l sraele appare co
me una « pedina » dell'imperialismo 
americano, i paesi arabi appaiono altret
tanto oggettivamente come delle pedi
ne del capitalismo europeo, nella mi
sura in cui attaccano Israele. Il vero 
interesse dei paesi arabi è invece quello 
di allearsi con Israele, condizionando 
la politica di questo Stato, nel senso di 
una autonomia di Israele dall'egemonia 
USA E analogo interesse ha Israele 
per condizionar(' a sua volta la poli. 
tica dei paesi arabi nella direzione di 
evitare il pericolo che questi diventi
no preda di un neocolonialismo euro
peo. Se neocolonialismo infatti vuol 
dire équipes governative associate al 
capitalismo straniero per lo sfrutta
mento del proprio popolo, è più ap
propriata questa definizione per il go
verno di Nasser che per quello di 
Levi Eshkol. Le forze socialiste deb. 
bono quindi puntare su questo tipo 

LUCIANO ASCOLI • 
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LA 

P oco si sa correntemente in Italia 
della storia recente del popolo 

greco Spagna e Jugoslavia sono state 
intimamente legate nei momenti più 
drammatici alla storia italiana ed i 
maggiori rapporti le fanno più vicine. 
Se riuscirà a liberarsi dei colonnelli e 
della monarchia, la Grecia, spinta 
avanti dalla evoluzione generale del 
mondo e dal progresso economico che 
già si accennava sotto il regime di 
Papandreu, avrà nel mondo mediterra
neo un posto di maggior rilievo e di 
crescente interesse per noi. Non vi è 
paese e popolo che meriterebbero mag
gior attenzione e intervento nostro su 
tutti i piani della civiltà. 

Tra Venizelos e Metaxas pochi no
mi, pochi fatti galleggiano nella cor
rente memoria italiana. Metaxas, duro 
e detestato dittatore, ha per il suo 
paese il merito di aver re:.pinto l'ulti
matum sbruffone di Mussolini e dato 
il via alla guerra contro gli invasori. 
Sulla guerra di liberazione s'innesta la 
guerra civile che funesterà per alcuni 
anni il paese e lo dilanierà soprattutto 

Il rapporto della CIA, che fnlhblichi4mo 
nella p11,i11a stluentt, è un11 lert1monian
Zil illuminante delle complicità che stan· 
no alla base del putsch militare della 
primavera scorsa, con cui si è voluto im
pedire l'a1tuaz1011e del programm11 rifor
matore proposto dalla democra%ia 'rec11. 
Nelle foto: a s111istra la PQrat11 dei gol
pisti, a destra il tribunale mìlit11re greco. 
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moralmente. Sono gli anni di Praga, 
delle ultime ondate aggressive della 
spinta sovietica Si rompono, anche per 
errori dei comunisti, i legami dei fronti 
nazionali e si trapassa alla lotta tra co
munismo ed anticomunismo. Giorgio 
Papandreu è fieramente anticomunista. 
E' una guerra civile sanguinosa e de
vastatrice, il cui ricordo pesa grave
mente, forse meno che in Spagna ma 
come in Spagna, sulla storia successiva. 
Con i comunisti stanno operai e lavo
ratori delle città e della marina, desti 
nati poi all'emigrazione e alla deporta
zione; non le povere ignoranti plebi ru
rali della montagna che reagiscono 
stringendosi attorno ai preti ed alla 
monarchia: perchè non dirlo? anche 
attorno alla intraprendente e vivace 
giovane regina Federica. 

P.xo si è pubblicato, anche in Gre
cia, su questi anni oscuri e drammatici. 
Uscirà tra breve per il momento della 
guerra di liberazione, 1940-44, la tra
duzione italiana di un volume che uno 
scrittore e letterato greco, Andrea Ke
dros, già combattente di quegli anni, 
ha pubblicato un anno addietro in 
Francia: editore Laffont. E' da leggere 
come un romanzo, con maggior inte
resse che un romanzo. 

Debellati, sbandati i comunisti, è il 
vecchio maresciallo Papagos che gover
na un paese impoverito, contristato, 
atono. Papagos resiste alle pretese del
la monarchia, e re Paolo gli dà lo 

sgambetto, opponendo alle prime agi
tazioni dei vecchi gruppi democratici 
il governo conservatore ed autoritario 
di Caramanlis. 

Dopo il dissolvimento del partito, 
liberale tradizionale di Venizelos in 
questo dopoguerra la vita politica gre
ca si era ancor più ridotta a rivalità 
di persone, a lotta di clientele, domi
nata dai grossi interessi dei gruppi fi
nanziari ed armatoriali, priva di una 
efficace pressione sindacale, dissangua
ta dalla grande diaspora dei lavoratori. 
La monarchia non ha forza sua, non ha 
radici popolari, è stata impersonata da 
regnanti di modesto livello intel1ettua
le e morale, polarizza intorno a sè la 
unanimità delle maldicenze del mondo 
politico· e tuttavia in questo fraziona
mento di forze scarsamente efficienti 
come iniziativa e capacità decisionale è 
essa, la monarchia, che conserva, spe· 
cialmente nei momenti critici, una in
fluenza determinante. Se non si tiene 
presente questa situazione peculiare 
non si intende il senso delle vicende 
recenti, del colpo di stato e delle sue 
prospettive. 

Il rapporto della C.l.A. Se vogliamo, 
come dobbiamo, interessarci attiva 
mente alle vicende cd all'avvenire del
la Grecia è necessaria una chiara cono
scenza delle forze agenti. Abbiamo a 
questo scopo ritenuto di dover ricor
rere alla testimonianza di una fonte 
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obbligata istituzionalmente alla mag
gior obiettività, quale è quella che il 
solito servizio cli controspionaggio 
americano, la CIA, fornisce ai superio
ri in un rapporto segreto che qui di 
seguito riproduciamo nella traduzione 
letterale. 

Vi campeggiano i capricci politici e 
le esosità finanziarie di re Paolo e del
la moglie Federica. Il governo di que
sto re è stato deleterio per la Grecia, 
quelli dei predecessori - Costantino 
e Giorgio II - erano stati disastrosi: 
il figlio di Paolo, Costantino II, re at
tuale, ha imparato anch'egli che astu
zia e slealtà sono armi di obbligo per 
una monarchia parassita. Disprezza i 
politici come il padre, sicuro fino a ieri 
che l'ultima parola sarebbe stata la sua 
finchè casa reale ed i suoi uomini avreb
bero fornito il punto di riferimento nel 
Mediterraneo orientale per la Casa 
Bianca e il generale Lemnitzer e il 
nodo degli interessi dominanti. 

Il punto di svolta nella storia greca 
è segnato dalle elezioni dell'ottobre 
1961. L'Unione di Centro riorganizza 
per la prima volta dopo quasi trenta 
anni uomini e gruppi della borghesia 
moderata e liberale. Ha subito un gran
de successo: 33 ,7 per cento dei voti. 
Sono elezioni-truffa violentate con ogni 
fraudolenza dal governo di destra. Lo 
scandalo, la pressione dell'opinione ob
bligano a rifare le elezioni nel novem
bre 1963: votano per l'Unione il 42,4 
per cento degli elettori. Senza Papan
dreu non si governa più e Papandreu 
va al governo. Poco dopo Caramanlis, 
disgustato in primo luogo contro la 
monarchia e poi contro gli ambiziosi 
che gli sono dietro lascia la politica ed 
il paese. 

E' chiaro che il programma riforma
tore dell'Unione ha sollevato una gran
de ondata popolare di attesa e di spe
ranza. Sicuro dell'appoggio della mag
gioranza del popolo, Papandreu gioca 
la carta più grossa e più ardita, quella 
che deciderà del suo destino: rifiuta i 
compromessi politici che gli sono of
ferti; ottiene lo scioglimento del Par
lamento e le nuove elezioni del feb
braio 1964 gli danno la maggioranza 
assoluta col 53 per cento dci voti. 

L'informatore della CIA scrivendo 
nel 1963 - il rapporto è del luglio -
prevedeva che di fronte alla minaccia 
di una nuova forza politica la monar-

CoSTANTINU 
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chia avrebbe fatto ancora ricorso al 
colpo di stato. Il rifiuto di Papandreu 
di rassicuranti compromessi parlamen
tari e povernativi decide la monarchia. 

I due colpi di Stato. Il colpo di mano 
del re avviene nel luglio 1965: Papan
dreu è defenestrato. Nella violenta 
campagna che aveva agitato per quasi 
due anni il paese e lo agiterà ancora 
dopo l'intervento dei colonnelli hanno 
un posto rivelatore le lotte, le insidie 
le calunnie e le congiure di provenien
za militare. Che cosa ha impressionato 
tanto? I propositi manifestati dal
l'Unione e dai suoi capì di considerare 
il controllo delle forze militari e di po
lizia e della loro spesa come una pre
messa pregiudiziale per il rinnova
mento. 

Il re e la camarilla di palazzo erano 
riusciti a scindere l'Unione comperan
do all'ingrosso ed al minuto un nume
ro di dissidenti sufficiente a organizza
re alla meglio governi provvisori. Ma 
le nuove elezioni alla loro scadenza 
normale del maggio 1967 avrebbero 
dato all'Unione il 60 per cento dei 
voti e dei deputati. 

Chi farà il colpo di stato per preve
nire tanta e definitiva jattura? Sono i 
colonnelli. Una fuga in avanti, scaval
cando l'azione da tutti attesa della mO.. 
narchia. La fuga in avanti di rozzi de
tentori della forza bruta che intendono 
stroncare per sempre come fece Me
taxas le pretese dei politici ed i pastic
ciamenti abituali della monarchia. 

Sono pericolose le illusioni che pos
sono farsi sull'intervento di questa, e 
dell'America che sta dietro. All'Ame
rica sta a cuore solo la sicurezza della 
sua posizione militare. Gli interessi che 
la monarchia può coalizzare intorno a 
sè saranno sempre contrari ad un regi
me parlamentare sinceramente demo
cratico. 

I colonnelli hanno trovato pronto 
nei progetti di mobilitazione NATO il 
piano per il controllo immediato del 
paese. Hanno imparato la lezione dei 
regimi tipo nazista e fascista: estirpare 
sistematicamente ogni possibile radice 
di resistenza e di opposizione. Sanno 
che devono far presto, e seguiteranno 
ad infuriare senza pietà sin che riterran
no di avere spento, incenerito ogni vo
lontà contraria. Ritengono di potersi 
far beffe delle condanne di Strasburgo, 
e di poter far pagare allla popolazione 
senza danni per il regime i mancati 
aiuti della CEE. 

Credo che questo fascismo al fianco 
nostro sia seriamente pericoloso. Fac
ciamo contro di esso quanto ci è pos· 
si bile. 

F.P. • 

GRECIA 

il rapporto 
della CIA 

L a costituzione greca prevede un 
sovrano con autorità nominale. 

Egli è dichiarato « inviolabile e non 
responsabile » per gli atti di governo. 
In tempi di crisi nazionale e di im
passe politico tuttavia egli può ricor
rere a due forme di governo, non po· 
litico o di affari; per condurre le ele
zioni. 

Nel clima politico greco generalmen
te volubile, poche azioni pubbliche del
la famiglia reale possono essere tuttavia 
prive di effetti politici. Inoltre gli at
tuali regnanti tendono ad annullare la 
loro relegazione ad un ruolo non com 
pletamente politico comparabile solo a 
quello delle m,onarchie dell'Europa 
del nord. In pratica Paolo e Federica 
hanno dimostrato, durante i loro se
dici anni di regno, che essi vogliono 
esercitare tutto il potere a loro dispo
sizione - costituzionalmente permesso 
o no - per assicurare governi e azioni 
di governo favorenti ai loro interessi. 

Il Re, la Regina e il Principe eredi
tario. Molte azioni del Re Paolo, negli 
ultimi anni, hanno suscitato critiche vi
vaci. Sebbene il sessantunenne monar· 
ca sia stato descritto come pieno di 
buon senso, tale qualità gli è venuta 
meno prima delle elezioni del 1961 
quando licenziò il premier Karamanlis 
coinvolgendo se stesso e non necessa
riamente in polemiche politiche optan
do per un governo di affari scelto qua
si esclusivamente tra i favoriti di pa
lazzo. 

La richiesta del Re, nel 1962, di 
aumentare del 50% i fondi assegnat i 
alla famiglia reale, fu particolarmente 
inopportuna coincidendo con un au
mento delle tasse e con deplorazioni 
ufficiali per il taglio agli aiuti economici 
statunitensi. Karamanlis definì la ri
chiesta del Palazzo come « insazia
bile ». Ulteriori difficoltà vennero dal
le azioni della molto eccitabile Federi
ca. La quarantacinquenne Regina ha 
reso spesso pubblica la sua repugnan 
za per taluni uomini politici, aperta
mente intervenendo nella politica in
terna ed ha cercato di influenzare an
che gli affari esteri, come al tempo de
gli accordi per Cipro. Le accoglienze 
entusiastiche dei contadini nei villaggi 
della Grecia rurale sembrano averla 
convinta che l'intero paese è ancora 



saldamente dietro la monarchia e che il 
suo atteggiamento ha rafforzato le pre
rogative della corona. 

La visto:.a dotazione che essa do
mandò al tesoro per sua figlia, la 
Principessa Sofia, e la prodigalità per 
il matrimonio di questa con il Principe 
spagnolo Juan Carlos nel 1961, pro· 
\OCarono grandi critiche. Il ruolo di 
Federica nella costruzione di costosi 
nuovi palazzi e nel rinnovare i vecchi 
desdnoti alla famiglia reale, è stato an
ch'esso oggetto di infuocate polemiche. 
Il « fondo della Regina » costituito du
rante la guerra civile per finanziare 
, ari progetti di assistenza sociale, è 
perenne motivo di irritazione. Tale fon· 
Jo è finanziato con una tassa del 10% 
sugl'ingressi ai cinematografi, ma il suo 
uso è completamente sottratto a con· 
trollo parlamentare. Molti intellettuali 
greci ridicolizzano anche la pretesa del
la Regina a competenza nei problemi 
di fisica nucleare, un soggetto di occa
sionali maldicenze di palazzo. 

Anche il ventiduenne Principe Co
stantino è riuscito ad irritare i « lea· 
ders • sia del governo sia dell'opposi
zione. Sebbene egli abbia riscosso on· 
date di acclamazioni per la medaglia 
d'oro vinta nel 1960 ai giuochi olim
pici e per il suo fidanzament? con la 
Principessa danese Anna Mana, quan
do è venuta l'occasione si è tuffato ne
gli affari della politica interna con la 
stessa impetuosità e mancanza di tatto 
di sua madre. 

Problemi attuali. I guai della famiglia 
reale sono dovuti, in parte, al muta
mento delle condizioni della Grecia. I 
rilevanti servizi del Re e della Regina 
durante la guerra civile si sono oscu· 
rati da tempo. Inoltre, negli ultimi die
ci anni, il popolo greco ha accresciuto 
i contatti con l'Europa occidentale e 
con gli americani contribuendo ad una 
migliore coscienza dei benefici mate· 
riali e dei mutamenti economici sociali 
ottenuti nel resto del mondo occiden· 
tale. Tale consapevolezza, a sua volta, 
ha allargato l'insoddisfazione, special
mente tra i giovani per il lento passo 
dei miglioramenti ed ha screditato il 
sistema della istruzione. La tendenza, 
da parte della famiglia reale, ad iden· 
tificare i propri interessi con lo status· 
quo piuttosto che con le riforme e il 
progresso ha incoraggiato l'opinione. 
espressa con crescente frequenza nei 
circoli non comunisti, che la monarchia 
è un lusso inutile e un anocronismo 
Politico. 

La crescente controversia intorno al-
la corona ha radici anche nel profondo 
senso di frustrazione sentito dal più 
grande dei partiti nazionali di opposi-
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zione, l'Unione del Centro, da circa 
dieci anni fuori dal governo. I capi di 
questo partito, di modesto centro si
nistra, si sono allontanati dalla monar
chia da quando il Re nel l 955 scelse 
con astuzia Karamanlis come premier 
e quindi portò al dissolvimento dell'ag
gruppamento politico di destra forma
to dal suo predecessore, maresciallo 
Papagos. Molti dei vecchi « leaders » 
dell'Unione di Centro sono consape
voli della personale antipatia di Re 
Paolo per loro e sono irritati per il 
rifiuto del monarca ad incontrarli con 
evidenti pretesti. 

Questi « leaders • hanno lanciato 
una vigorosa campagna per ottenere 
nuove elezioni denunciando come frau
dolente le elezioni nazionali del 1961. 
Abitualmente critici per la tendenza 
della monarchia ad influenzare la po
litica a sostegno dello status-quo, essi 
chiedono ora che il Re dia prova della 
sua imparzialità intervenendo a provo
care nuove votazioni. 

Sguardo d'insieme. Le relazioni (rap
porti) della famiglia reale con il gover
no non sono molto migliori di quelle 
con l'opposizione. Karamanlis e la de
stra del Centro rimangono fondamen· 
talmente per la monarchia, e la sua ca
duta dal potere potrebbe aprire la stra
da ad un governo meno amico. La fa. 
miglia reale sembra, pertanto, incline 
a stare momentaneamente con Kara
manlis. Intanto l'Unione Democratica 
di Sinistra (EDA) il partito dominato 
dai comunisti, spera di sfruttare la ten
denza ami-monarchica dell'opinione 
pubblica. L'EDA può forse trovare cosl 
l'occasione che possa unirla con la sini· 
sera non comunista in un fronte po· 
polare. 

Se la stabilità politica dovesse dete
riorarsi, specialmente per le questioni 
relative alla monarchia, il Re potrebbe 
appoggiare un governo militare auto
ritario. I ricordi della crisi politica del 
1936, quando Re Giorgio II sostenne 
l'avvento della dittatura Mecaxsas, ac· 
credirano l'opinione largamente condi
visa che l'attuale monarca possa agire 
nella stessa maniera. Si dice che egli 
scia considerando tale e\'entualità 
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COMUNISTI 

la lunga marcia 
della conferenza 
11 cinquantenario della rivoluzione, 

a Mosca, non ha soltanto carattere 
celebrativo Sono previste consultazio
ni fra i dmgenti dei partiti comunisti 
e una grossa questione è tornata d'at· 
tualità: la convocazione o meno d1 
una conferenza mondiale. Le pressioni 
del Cremlino si sono accentuate, molti 
partiti indecisi hanno accantonato le 
vecchie riserve e in linea di massima 
hanno rinunciato a ostacolare il pro· 
getto. Si discuteranno i modi e i tem
pi, e la pattuglia degli oppositori si è 
ristretta: restano contrari la Romania 
e la Jugoslavia, ma la Polonia e il PC 
italiano giustificano l'adesione ricor· 
dando di non essersi mai opposti « in 
linea di principio » (il che è vero); la 
Cina appare isolata oltre che assente 
al pari dell'Albania. Tuttavia il gioco 
non è ancora fatto, e i tempi di convo· 
cazione saranno lunghi. Si presume che 
una riunione preparatoria non sia pos
sibile fino a febbraio, e che il vertice 
mondiale, condizionato da conferenze 
regionali, non possa convocarsi fino al 
novembre 1968. 

Con la marcia di avvicinamento alla 
conferenza mondiale verranno sul tap· 
peto i modi di convocazione, gli scopi e 
gli obiettivi, come ha ammesso l'ono
revole Longo nel suo articolo su Ri
nascita del 27 ottobre. 

In origine, ai tempi di Krusciov, lo 
scopo essenziale era di « scomunicare ,. 
la Cina maoista. Vi furono resistenze 
notevoli anche nei partiti che non con· 

--+ 
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dividevano la piattaforma cinese, nei 
partiti più dichiaratamente « revisioni· 
sti » come l'italiano. L'idea di una con· 
danna non solo richiamava il clima sta· 
liniano e la sconfessione della Jugo· 
slavia, con un nuovo precedente che 
avrebbe potuto ritorcersi contro la 
«destra» comunista dopo aver colpito 
l'estrema sinistra, ma veniva a colli· 
sione con i fermenti autonomistici che 
diversi partiti avevano visto nascere e 
avevano finito per legittimare contro 
il principio arcaico del partito e dello 
Stato-guida. Un nuovo centro interna· 
zionale, comunque giustificato, anche in 
nome dell 'internazionalismo operaio, 
veniva rC!;pinto sempre più largamente 
in base al criterio che le strategie va· 
riano e ciascun partito deve sapersi 
muovere nelle sue specifiche condizio· 
ni. La formula italiana era quella dcl
i'« unità nella diversità», teorizzata da 
Togliatti dopo il fallimento del « po· 
liccntrbmo » e ribadita nella memoria 
di Yalta: trovare sl un collegamento 
internazionale, ma salvando l'autono
mia dei singoli partiti. 

La crisi del Vietnam metteva in fri
gorifero le velleità di scomunica a ca· 
rico di chi rifiutava la coesistenza, per 
ché la coesistenza non c'era ma c'era la 
guerra americana. Tuttavia non si tro· 
vava un collegamento che salvasse in· 
sicme la piattaforma sovietica di coesi
stenza e la tesi cinese delle « guerre 
giuste » rivoluzionarie. Non si trovava 
neppure il collegamento nel comune so
stegno al Vietnam, e la crisi del mon· 
do comunista tornava a precipitare. 

La mossa di Ho Ci-minh. La nuova 
giustificazione sovietica per una con
ferenza era il Vietnam: la Cina doveva 
essere condannata (se non scomunica· 
ta) perché rifiutava l'unità d'azione in 
dife:.a del Vietnam, e sabotava perfino 
g!i aiuti. Un anno fa, quando il pro
getto tornò in circolazione, la chiave 
della conferenza era nelle mani dei 
vietnamiti: -;arebbero stati i testi d'ac
cusa in un processo alla Cina, ma i 
vietnamiti non marciarono, né Hanoi 
né il Vietcong. Il processo rischiava di 
concludersi con una sentenza di asso
luzione per insufficienza di prove. I 
sovietici decisero di aspettare ancora. 
Adesso sono tornati alla carica, e han· 
no raccolto tutte le dichiarazioni di 
quanti considerano ormai « maturi • i 
tempi di convocazione. Ma il proble
ma, come dice Longo, si è complicato: 
anche sciogliendo le riserve sull'op
portunità di indire la conferenza, resta· 
no sul tappeto i contenuti e le finalità 
di un incontro mondiale. 

I vietnamiti, come in passato, gio
cano un ruolo decisivo, e si sono ri-
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solti a prendere poswone netta alla 
vigilia dcl cinquantenario, per influen
zare Je consultazioni di Mosca. Aveva 
cominciato Giap, il ministro della di
fesa di Hanoi, a violare la censura so· 
victica sull 'effcttiva consistenza degli 
aiuti cinesi al Vietnam, con l'articolo 
ospitato da Stella Rossa, organo delle 
forze armate sovietiche, il 21 ottobre: 
la fola dcl sabotaggio cinese era smen
tita. Il giorno 28 prendeva l'iniziativa 
Ho Ci-minh in persona, e la Pravda era 
costretta a pubblicare un suo articolo 
sul cinquantenario che tagliava alle ra
dici qualsiasi illusione di indire la con· 
ferenza mondiale col pretesto dcl Viet
nam come motivo di scomunica o di 
condanna delle posizioni cinesi. 

Ho Ci-minh non confermava soltan
to, ai lettori sovietici, di ricevere ingenti 
aiuti cinesi insieme a quelli dell'URSS, 
ma andava molto al di là ddla testi· 
monianza resa per io;critto, e in anti
cipo, a difesa della Cina, per un ver
detto pieno d'assoluzione. Ho Ci-minh, 
con estrema franchezza, ribadiva il ca
rattere marxista-leninista della rivolu
zione cinese, ormai negato dai sovie· 
tici, e chiedeva di ristabilire un colle
gamento fra le due grandi rivoluzioni 
comuniste del secolo, con l'obiettivo di 
una comune lotta contro l'imperiali
smo. Non si poneva più in un atteggia
mento di «equidistanza »: diceva chia
ramente ai lettori della Pravda che i 
cinesi sono comuni•:ti a pieno titolo, 
che di conseguenza non è giustificata 
e non ha fondamento la campagna de
nigratoria nei loro confronti. Chiunque 
nell'URSS, abbia letto quell'articolo, 
ha compreso perfettamente il punto 
d'approdo di una polemica condotta, 
è ovvio, con l'avvertenza di non met
tere il Cremlinp apertamente in istato 
d'accusa. 

E' chiaro che su tale piattaforma si 
muoveranno non solo Le Duan, a Mo
sca, a nome del PC nord-vietnamita, 
ma anche Dorticos per conto dei cuba
ni e i rappresentanti della Corea dcl 
nord, oltre, naturalmente, ai delegati 
del Vietcong. 

Verranno contrapposte le responsabi
lità cinesi: la loro violenza polemica, 
il rifiuto dell'unità d'azione se non de
gli aiuti, le presunte degenerazioni del
la « rivoluzione culturale » . Ma i viet
namiti insisteranno sul concetto base 
della loro più recente polemica (arti
coli di Giap): la guerriglia è l'arma 
più adatta alla difesa del Vietnam, i 
missili sono molto utili ma è illuso
rio concludere il conBitto con una cn· 
nesima partizione in sfere d'influenza 
per evitare l'urto frontale russo-ameri
cano, l'unica concessione è un Sud· 
Vietnam neutrale (programma dcl 

LoNGO 

Fronte) in attesa di una riunificazione 
a gradi che salvi la faccia degli ameri
cani, la Cina è il retroterra umano e 
geografico di una strategia non rinun
ciataria e tale è il significato interna
zionale della « rivoluzione culturale » 
l'unità d'azione si ottiene riconosccn<l~ 
tale realtà e non accusando i cinesi 
volta a volta di avventurismo o di tra
dimento. 

Longo guadagna tempo. La posizio
ne del PCI, come risulta dall'articolo 
di Longo su Rinascita, è quella di gua
dagnare tempo in attesa che la situa
zione si decanti. Sl alla conf ercnza 
perché peggiori di cosl i rapporti co~ 
la Cina non potrebbero essere, ma at
tenti a non esasperare i dis:.ensi, a 
non ratificare le rotture totali e verti· 
cali. Longo si mantiene aperte tutte le 
strade, e tende a smitizzare « la » con· 
f erenza mondiale elencando una serie 
di iniziative regionali (incontri, conve· 
gni di studio, scambi d'esperienze) che, 
affrontando problemi concreti (sicurez. 
za europea, crisi medio-orientale, situa
zione dell'America Latitu), possono 
portare in superficie quel che unisce e 
oon quel che divide. Lo stesso vale per 
il Vietnam. Longo suggerisce in prati
ca « le » diverse conferenze che, pre
parando il vertice mondiale, rivele
ranno quanto sia complessa e differen
ziata la strategia da opporre all'impe. 
rialismo, per cui non c'è una sola ri
sposta valida per tutti. 

Un simile atteggiamento espone Lon
go a due tipi di ritorsioni polemiche: i 
sovietici possono accusarlo di non ope
rare una chiara scelta, e rinfacciargli 
una riedizione del «policentrismo ,. a 
tutto danno di un'azione unitaria in so
stegno al Vietnam, che non rientra nel
la sfera d'azione del PC italiano; in 
Italia la ritorsione più comoda, a sfon
do pre-elettorale, sarà probabilmente 
di voler giocare insieme la carta della 



coesistenza e quella ddl'insurrczione 
vietnamita, di essere « agli ordini di 
Mosca» senza tagliare del tutto i pon
ti con Pechino. 

Lo posizione del PC italiano è in
dubbiamente difficile, e verrà distorta 
e strumentalizzata a seconda delle cir
costanze. Tuttavia è in parte una li
nea, sia pure d'attesa, giustificata. E' 
l'intero movimento comunista interna
zionale in fase d'attesa e di riesame. 
E, a sostegno del PCI, sta l'argomento 
che la situazione mondiale, nella sua 
complessità, non autorizza a spaccare 
più di quanto non siano le forze rivo· 
luzionarie. Ciò non toglie che il PCI 
sarà sulla difensiva finché non avrà 
chiarito la sua piattaforma, che non 
consiste nella scelta fra Mosca e Pe
chino ma nella scelta dell 'autonomia 
e dell'internazionalismo. Ho Ci-minh 
fornisce utili argomenti in merito, ed è 
sconcertante che l'Unità non abbia ri
levato (ma in parte abbia censurato) 
il senso generale dell'appello vietna
mita a una unità che non può prescin
dere dall'analisi corretta del fenomeno 
cinese. 

HuMPH1EY 

un humphrey da salvare 

Erano appena scoccate le 19, ora di 
Saigon, e gli illustri personaggi sta

vano lasciando la sala da ballo del Pa· 
lazzo dell'Indipendenza (quale lndlpen· 
denza?) per andare a tavola e conclu· 
dere lo storico 31 ottobre; Il tipico 
schianto del colpi di mortaio arrivò 
puntualmente come l'aperitivo; i Viet
cong. malgrado la città fosse in stato 
d'assedio, ce l'avevano fatta. avevano 
addirittura sparato da 1200 metri stan
do alle prime versioni non ancora ad
domestk:ate. Il più furente di tutti ap
parve li generale Westmoreland, co
mandante In capo americano. bloccato 
dal giomalistl: •Che volete che succe
da? Lo sapete meglio di me •. Per un 
generale non è mal una bella figura, 
specie dopo giorni interi di rastrella
mento, che l'ospite indesiderato mandi 
Il suo biglietto da visita a suon di can
nonate. Pazienza per il • presidente • 
Thleu appena Insediato nella carica. per 
li • vice-presidente • Cao Ky e per li 
• primo ministro • Van loc: nemmeno 
Westmoreland Il prende sul serio. Ma 
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La coesistenza. A.;coltarc Ho Ci
minh significa rinunciare alla piatta
forma della cocsistenza?E' vero il con
trario se la pace ha come dete"ent 
contro l'aggressività americana l'unione 
di Cina e URSS. Nessuno chiede la 
guerra mondiale come prezzo dell'uni
tà comunista - nemmeno i cinesi che 
agiscono con cautela e che Ho Ci-minh 
approva affermando di contare sulle 
proprie forze finché sarà umanamente 
possibile - , ma a maggior ragione, cli 
fronte a tanta chiareZ7.a vietnamita, è 
non solo 4C tempo di unità i., come dice 
giustamente Longo, ma tempo di but
tare alle ortiche i falsi argomenti po
lemici. 

Gli americani, con la loro progres
sione nella scalata militare, stanno 
creando le condizioni dell'unità anti
imperialista. I fatti, uno alla volta, con
tribuiscono alla chiarezza, e provocano 
ripensamenti a Pechino come a Mosca. 
In Cina il ritorno all'unità nazionale 
si accompagna alla determinazione di 
fare blocco col Vietnam, al di là di 
tutti i dissensi esplosi sui tempi e sui 
metodi della solidarietà attiva e dei ri
schi che ne derivano. In URSS il di-

c'era nientemeno che il vlce1)residen
te degli Stati Uniti. Hubert Horatio 
Humphrey, inviato personalmente da 
Johnson. Westmoreland non ha In sim
patia H.H. Humphrey, ma aveva ordi
nato che il Vietcong non doveva spa· 
rare, assolutamente no. ne andava di 
mezzo la sua reputazione di generale. 

I maligni hanno subito pensato che 
il Vietcong ha sparto giusto, che l'or· 
dine era • sparate, ma fate bene atten
zione a non colpire il vice-presidente • . 
Non si sa mal. Johnson potrebbe am· 
malarsl, e H.H. Humphrey una volta 
stava a sinistra. Da quando è • vice • 
dice parecchie cose perfettamente inu
tili. ma è un po' il destino dei vice
presidenti americani; si scoprono do
po le loro qualità nucoste (o I loro 
difetti). 

Humphrey, poveretto. non si merita· 
va le cannonate. E I Vietcong. se han· 
no sparato giusto, sbagliando la mira. 
han fatto bene. Non si sa mal. Forse 
Thleu, Cao Ky e soci possono ringra
ziare dawero Humphrey 

Thleu, nel discorso d'Investitura. ha 
evitato una gaffe, anche se ha manca· 
to di rispettare una solenne promessa 
elettorale. Aveva giurato di proporre 
a Ho Ci-minh una settimana di tregua 
nei bombardamenti arerei purchè ac
consentisse a negoziare e a • ripren
dersi • i Vietcong a nord (troppo co
modo). La proposta d1 autorizzare l'eso
do Vietcong è stata fatta. e per rispo
sta sono arrivate lo cannonate. come 
per dire che a Saigon non comandano 
I generali. Ma Thleu ha evitato di • of· 
frire • la tregua aerea, una tregua per
fettamente Inutile: primo, perchè gli 
americani vogliono continuare I bom
bardamenti; secondo, perchè una pro-
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battito si è sviluppato in modo meno 
drammatico ma continua, e anche al 
Cremlino la conferenza mondiale si 
complica quando si devono stabilirne 
gli obiettivi. Non è per semplice rispet· 
to di Ho Ci-minh che la Pravda evita 
di censurarlo. Poco prima che cadesse 
Krusciov la Pravda pubblicò il memo
riale di Togliatti, e non fu un caso. 
Appena il 24 ottobre il generale Y epi
scev, capo della sezione politica delle 
forze armate, sulla Pravda ha celebrato 
il cinquantenario con un elenco meti
coloso delle « deviazioni » di cui è pie
na la storia della rivoluzione, ma si è 
ben guardato dall'accusare la Cina. A 
quanto pare il già noto Ustinov fa scuo· 
la mentre i primi tecnici e volontari 
di Cina e URSS sono armai al lavoro 
in Vietnam '\Otto le ~mbe americane. 
I 4( falchi » comunisti sono degli av
venturieri? o non stanno invece prepa· 
rando le condizioni per bloccare i « fal
chi » americani prima che sia troppo 
tardi, segnalando a Johnson che c'è 
un limite alla contro·rivoluzione? E' 
in tale prospettiva che va esaminata 
la lotta per la coesistenza pacifica. 

LUCIANO VASCONI • 

posta, per esser seria. dev'essere di 
tregua definitiva. Forse è stato Hum
pherey a dire all'orecchio di Thleu di 
non fare una pagliacciata, e il generale 
ha obbodito. Se ha fiutato qualcosa di 
più serio, è stato. a modo suo. perfino 
abile. 

Gli americani. se vogliono. hanno una 
carta da giocare, truccata ma pur sem
pre una carta anche se li mazzo è lo
goro: possono Inventare Thieu, dargli 
una verniciata, e fargli dire che chiede 
la fine dei bombordamenti. proprio 
senza condizioni come vuole Ho Cl· 
minh. per verificare la sua buona fede 
E' chiaro che se Thleu dirà una cosa 
del genere, m un momento qualsiasi, 
non sarà perche s'è svegliato di buon 
umore, ma perchè gli americani vo
gliono evitare d'incastrarsi in una guer
ra più grossa dell'attuale. In un caso 
simile, Thieu sarebbe autorizzato a fa
re la parte del presidente, e gll ame
ricani potrebbero vantarsi di rispettare 
la volontà del loro • alleato •. Se ces
sano i bombardamenti, e si comincia 
a negoziare. pub StJccedere tutto. Se è 
vero che Thleu è furbo, la sua Insisten
za per assumere il potere effettivo, e 
non fare da spalla all'• uomo forte • 
Cao Ky, può essere la • spia • di un 
ripensamento americano. Sono pure 
illazioni, ma gli americani dovranno 
pur scegliere tta la pace e la guerra 
con la Cina, e •e vogliono evitare que
sta devono optare per quella. 

Thieu aspetta. Può darsi che finisca 
come tutti gli altri. Ma Intanto aspetta. 
Non si sa mal: potrebbe anche arriva
re un contrordine da Washington. 
Quant'è difficile fare Il presidente a 
Saigon. 

• 
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RAPPORTO DALL' AMERICA 

LE GUARDIE ROSSE 
DI WASHINGTON 

L a rivoluzione culturale dilaga 
• in America», « Guardie rosse 
assediano il Pentagono». Cosl avrebbe 
potuto immaginarsi che uscissero le te· 
state dei giornali della domenica qual· 
cuno che spinco da curiosità fosse an· 
dato a Washington il giorno delle di
mostrazioni contro la guerra in Viet· 
nam ed avesse visto le centinaia di au 
tobus arrivare da ogni parte degli Sta 
ti Uniti, avesse visco le oltre centomila 
persone adunarsi nel Lincoln Memo
ria! e poi sfilare per ore ed ore attra
verso i prati del Pentagono, svento· 
lando striscioni e gridando i più vari 
slogans, ed avesse poi dalle cinque dcl 
pomeriggio a mezzanotte, a volte con 
un fazzoletto sulla bocca per proteg· 
gersi dai gas lacrimogeni lanciati dai 
soldati, assistito ai ripetuti assalti sulla 
prima e poi sulla seconda scalinata da· 
vanti al Pentagono. ed avesse poi sen· 
tito l'urlo di gioia del giovane attivista 
che con un grande megafono da un 
punto d'osservazione rialzato dava a 
quelli rimasti sull'erba l'annuncio: 
« Hanno raggiunto il Pentagono, un 
gruppo dei nostri è entrato dentro! ». 

Invece, niente di tutto questo. I 
giornali del mattino uscivano con un 
paio di foto in prima pagina che mo
stravano i poliziotti che manganellava· 
no un ragazzo ed altri che arrestavano 
un capellone e dedicavano poi al resto 
una pagina dell'interno. Il racconto che 
ne veniva fuori. più o meno questo: 
Una folla di ragazzetti (kids), in gran 
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parte « hippies », che foto aeree pre· 
se ed interpretate da esperti del Oipar· 
timento della Difesa hanno giudicato 
ammontare a circa ventimila persone, 
hanno tentato dopo una scampagnata 
sui prati di assaltare con insuccesso il 
Pentagono; secondo una dichiarazione 
di un funzionario del Ministero, le 
bombe lacrimogene sono state lanciate 
dai dimostranti; i discorsi tenuti da un 
gruppo di dilettanti politici, fra cui il 
dottor Spock - famoso fra tutte le 
mamme del mondo per il suo libro sul 
neonato -, la sorella di Malcolm X, 
lo scrittore Norman Mailer, hanno la
sciato il tempo che trovavano. Insom
ma, una raga7.zata confusionaria con
dotta da un fronte unico di pacifisti 
e piantagrane, manipolato da qualche 
sovversivo fra slogans antipatriottici e 
odore di marijuana. Stessa cosa alla 
radio e alla televisione. 

• Perdio no, noi non ci andiamo • · 
Quel qualcuno che a Washington c'era, 
si dev'essere chiesto se per caso non 

L'assedio al Pentagono dei pacifisti e dei 
gruppi democratiCI 11mericani rappresenta 
ti punto di svolta per quanti s1 battono 
pu la cessatione della guerra nel V1et· 
nam e contro la pol1t1ca reauonar14 d1 
Jobnson; querta opposmone al « SISte• 

ma ,. ha trovato adesso la via della « TI · 

nuncìa a ogni forma d1 dissenso per oc· 
ce/tare ogni forma d1 resistenza. Nelle 
foto: alcuni aspetti della « Mama su 
Washington,. 

aveva ass1suto ad un'altra manifesta
zione. La marcia su Washington, che 
non a pochi è parsa un momento estre
mamente interessante di questo ere· 
scente dissenso americano, viene ricon· 
dotta nei limiti accettabili dal sistema 
e rimodellata per renderla più digeri· 
bile. Anche questo è importante e da 
tener di conto per chi, passati vari gior
ni, scarcerata la maggior parte dei 700 
arrestati per l'occasione e rimarginati 
i tagli sulle te:.te, si trova a fare il bi· 
lancio del valore e del significato di 
questo assedio mancato alla capitale 
militare dcl mondo. 

Davanti al Pentagono, sotto lo sguar· 
do persistente di una decina di elicot· 
teri della polizia che ronzavano sulle 
teste .dei d_i~ostran~, c'era~o rappre
sentati tutti 1 gruppi che net vari set
tori della vita civile svolgono la loro 
azione politica contro la guerra in 
Vietnam: dai puri e semplici pacifisti 
ai gruppi religiosi, a quelli dei vetera'. 
ni, alle organizzazioni studentesche di 
varia colorazione, fino ai gruppi radi-



cali della New Left ed ai cosiddetti fi
Jocinesi. Non una determinata popola
zione dunque, ma nel compie ~ una 
folla di cui è estremamente facile dire 
che la stragrande maggioranza era di 
giovani rispetto ai vecchi, di bianchi 
rispetto ai neri, di radicali rispetto ai 
liberali, di studenti rispetto agli impie
gati di banca. 

La base sociale dei partecipanti alla 
marcia era, se si vuole, la stessa di 
quella che aveva negli anni scorsi effet
tuato le manifestazioni per i diritti ci
vili, ma l'atmosfera e la tensione erano 
sostanzialmente mutate. La lotta per i 
diritti civili fu combatruta all'insegna 
della non-violenza ed i dimostranri si 
trovarono sempre a fronteggiare la po
lizia seduti per terra. La canzone « We 
shall overcome », che era come dire: 
« Il tempo ci farà vincere », era dive
nuta il simbolo di quella lotta. A 
Washington questa volta si distribui
vano invero dei bottoni con scritto 
«non vogliamo violenza», ma « we 
shall overcome » non si è sentito, e 
l'urto ritmato che ha accompagnato 
tutta la marcia era« Hell no, we won't 
go» (perdio no, noi non ci andiamo), 
che è il motto dci giovani in età di leva 
che bruciano le cartoline precetto, ri
fiutando di andare in Vietnam. La pro
testa pacifica e tutte le tattiche basate 
sulla non-violenza pare abbiano fatto 
ormai il loro tempo, e lo si capisce 
quando a questa forma di dissenso in
neggiano oggi quelli che certo erano 
gli oppositori di allora. 

L'organizzazione della resistenza. 
La marcia su Washington rappresenta 
il punto di svolta per un tipo di oppo
sizione che ormai avvertendo come il 
sistema in cui si trova ad operare, con
trolla e facilmente riassorbe il dissenso 
pacifico, cerca altre vie per esprimersi 
e crede di trovarle nella « rinuncia a 
ogni forma di dissenso per accettare 
ogni forma di resistenza ». 

Scrive uno studente al New York 
Times: « lJ nostro problema non è 
tento di tare appello alla coscienza del
la nazione. Noi non vogliamo conti
nuare a spiegare alla gente di questo 
paese che la guerra in Vietnam è in
giusta, ché se questo non è ancora 
chiaro, Dio ci salvi. Vogliamo dire a 
coloro che vogliono la guerra che non 
li combatteremo più con le sole paro
le, ma che faremo opposizione alla loro 
guerra con le azioni, e sfideremo le 
loro leggi e la loro politica quando ob
bedire a queste e a quelle ci farebbe 
dei criminali ». 

Già nelle riunioni preparatorie dei 
vari gruppi prima della marcia, questo 
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atteggiamento era chiaro e 1 'organiua
zione che veniva creata per fiancheg
giare la manifestazione prevedeva an
che una serie di atti di violenza tutto 
sommato superiori a quelli che in ve
rità è riuscita a creare. 11 programma 
che nei vari autobus veniva distribuito 
prevedeva per le 4 del pomeriggio del 
sabato una « azione diretta » dinanzi al 
Pentagono e la partecipazione di volon
tari agli atti di disobbedienza civile 
che, come si sapeva, avrebbero portato 
ad arresti e a scontri. 

Processo alla società americana. 
Le proteste, le dimostrazioni pacifiche, 
la presa di posizione di un sempre cre
scente numero di personalità non paio
no indurre l'Amministrazione a mutare 
il suo atteggiamento nei confronti del 
problema vietnamita; nei limiti costi
tuzionali, non è possibile attualmente 
interporre un controllo, sottoporre a 
una verifica la politica che è alla base 
della guerra. Tutto questo dunque in
duce solo ad ipotizzare altre forme di 
opposizione. Non è certo dalle prossi
me elezioni, che pur da alcuni illuso
riamente son viste come una sorta di 
giudizio di Dio o di popolo sui destini 
della nazione e in particolare sulla con
dotta delle ostilità, che c'è da aspettar
si dei mutamenti sostanziali. Primo 
perchè non è detto che ci sarà fra i 
Repubblicani (che romperebbero con 
ciò una lunga tradizione) o fra i De
mocratici un candidato di pace; e poi 
non è detto che se questo venisse an
che eletto contro Johnson, faccia qual
cosa di diverso da quello che lo stesso 
Johnson fece dopo tre mesi che era 
stato eletto candidato di pace contro 
Goldwater. La scelta sarà una scelta 
obbligata. « Una tipica scelta da con· 
sumatore americano: come fra una 
Chevrolet ed una Ford; come in una 
camera d'albergo in cui si può decidere 
di tenere acceso o spento l'impianto di 
condizionamento dell'aria, ma comun
que non si può aprire la finestra », 
scrive Mary McCarthy nel suo recen· 
tissimo libro: «Vietnam ». 
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Il dis~enso dunque, rinunciando alla 
non.violenza non può come nuova for
ma d i oppo~izione che accettare il suo 
contrario; cosl tutto il movimento si 
radicalizza e, rimessi in discussione i 
tabù ideologici come libertà e demo· 
crazia, che specie nelle interpretazioni 
di qua sono alla base di ogni atteggia· 
mento culturale, la protesta si sposta 
dalla semplice guerra in Vietnam al
l'intera società americana come tale e 
tutto il discorso si articola in maniera 
più complessa Mutano i mezzi, ma 
con ciò anche i fini. Durante il radu· 
no davanti al Pentagono, uno dei rap 
presentanti nazionali del gruppo Stu
denti per una Società Democratica, in 
un comizio tenuto mentre i primi scon
tri avevano luogo ha dichiarato: « In 
tutto quello che stiamo facendo qui c'è 
qualcosa di inutile, se non lo si tra
sferisce anche su un altro piano. C'è 
oggi fra di noi un grande senso di im· 
potenza per quello che stiamo facendo . 
Bisogna che la nostra resistenza d'ora 
innanzi s'esprima con qualsiasi mezzo 
necessario. Bisogna combattere nelle 
nostre diverse città, creando un movi· 
mento di resistenza all'interno delle 
istituzioni che controllano e dominano 
la nostra vita ». In un paese che non 
ha mai sofferto invasioni, e non ha 
mai dovuto combattere sul proprio 
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territorio, la stessa parola « resisten
za » è priva di fascino Non è altret· 
tando cosl per la generazione dei gio
vani che hanno ormai fatto della figu. 
ra di Guevara il loro mito. Durante la 
marcia sul Pentagono Guevara era do
vunque. Se ne distribuivano fotografie, 
se ne vedevano decine di cartelli. Alla 
sera, quando i più lasciavano i prati di 
Washington cosparso di striscioni e di 
carte, resti della lotta ; su un grande 
bastione del Pentagono qualcuno aveva 
scritto a lettere rosse « Guevara è con 
noi ». 

L'appello ai morti di Johnson. Gli 
organi di opinione pubblica sono riu· 
sci ti a manipolare la manif cstazione in 
questi suoi aspetti che bisogna ricono· 
scerle: giovane, radicale, rivoluziona· 
ria; e con ciò le hanno alienato il fa. 
vore della classe media, che vede il pro· 
prio modo di vivere messo molto più a 
repentaglio dalle intenzioni di questi 
ribelli di quanto non lo sia la propria 
coscienza dalla guerra in Vietnam. Scn
ve Mary McCarthy sulla New York 
Review o/ Books: «Per l'uomo medio, 
per il protestatario di mezza età, la 
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fitANCO 

la guerra 
che non finisce 

C'i un mnaro e bellissimo tllm di 
Resnais sulla lotta in Spagna nel

la stanchezza di un tirannide trenten
nale, nell'Indifferenza europea per i 
resistenti e gll esull. nella difficoltà 
per gll esull di trovare un contatto 
con la realtà del paese. L'amarezza era 
già nel titolo: • La guerra è finita •, La 
guerra à finita e la Spagna è rimasta 
sotto Il tallone franchista 

Le manifestazioni operale e studen
tesche culminate nella giornata di lot
ta del 27 ottobre, con Madrid In cli· 
ma di stiate d '1ssedlo con agitazioni 
e scioperi estesi al principali centri 
lndustrlell, hanno segnato una fase di 
ripresa e di rlorganluazlone superiori 
al previsto. Il costo delle • settimana 
di lotta • non è stato Indifferente: si 
calcola che alcune centinala di dlrlgen· 

guerra in Vietnam è più accettabile dcl 
fatto di andare a dimostrare con uno 
studente barbuto sotto un cartello su 
cui sta scritto: Johnson è un assassi· 
no». 

Cosl, l'opinione pubblica dissocian
dosi dai « capelloni », si riprepara, pur 
moralmente dissentendo, al probabilis
simo appello patriottico di Johnson che 
già scomoda i morti per la patria nelle 
loro tombe. Durante la consegna alla 
Casa Bianca della medaglia al valor mi
litare ad un marine ha detto: « Mi au· 
guro che un giorno ogni americano pos· 
sa visitare nella lontana Asia i campi 
di battaglia di questa e delle altre guer
re, le pianure e le colline dove cittadini 
americani sono morti in nome della li
bertà: in Vietnam, in Corea, nelle Fi
lippine». L'Amministrazione intanto 
prosegue nella sua politica e non sotto· 
valutando il pericolo che viene da que· 
sti settori dissidenti, indaga, fa inchie
ste, interviene. E' di questi giorni la 
notizia dell'inchiesta segreta sulle atti· 
vità della New Lcft, ordinata dal Co. 
mitato Senatoriale per la Sicurezza In· 
terna, venuta alla luce soltanto perchè 
agli avvocati di alcuni dimostranti ar· 

ti sindacali. agitatori e attivisti siano 
stati incaricati. La polizia aveva dispo
sto misure eccezionali da Madrid a 
Barcellona, da Bilbao alle Asturie a 
Siviglia. Non è ancora possibile un 
bilancio esatto degll scioperi. delle ma
nifestazioni di strada. Solo i canali 
clandestlnl d'Informazione potranno 
consentire un giudizio d'Insieme, e ri
ferire se !'ampiezza del movimento ab· 
bla compensato le perdite lnevltablll 
di quadri dirigenti. Analizzare questo 
rapporto è compito del movimenti 
clandestini non per ripiegare nell'lnattl· 
vità, ma per preparare megllo le azio
ni successive; e nel conto vanno mes
si all'attivo I nuovi quadri che emergo
no dalla lotta, strumento lndlspensabl· 
le di formazione e di proselitismo. 

Le prime valutazioni sono respons• 
bilmente ottimistiche: la stessa am· 
plezza del mezzi repressivi, rileva Le 
Monde, Indica la preoccupazione del 
governo per un'agitazione operala che 
trova tegami sempre più stretti con 
gll ambienti universitari e con parte 
del clero; il proletariato spagnolo à 
apparso combattivo, megllo organlzz• 
to, ben diretto. 

restati a Washington erano stati sot· 
tratti da agenti di quel comitato alcune 
lettere e parte di un archivio. Al Con
gresso sta per passare un provvedi
mento per il quale si instaurerà una 
lista delle organizzazioni e dei militanti 
comunisti. Reagan, eventuale candida
to alla Presidenza, suggerisce di dichia
rare formalmente guerra al Nord Viet· 
nam per poter perseguire i dimostranu 
contro la guerra come traditori: « Il 
popolo non può accettare di far com· 
battere e morire i propri figli quando 
il governo lascia ai dissenzienti il di
ritto di dissentire al punto da aiutare 
e sostenere il nemico che uccide i no
stri figli ». 

Ripulire il limbo. La marcia su Wa
shington che ha fatto convenire attor
no al Pentagono, oltre i centomila gio
vani provenienti da tutte le parti del-
1' America, anche ventimila soldati del
la Guardia Nazionale e unità della 82 . 
Divisione Paracadutisti (gli stessi che 
avevano sedato i disordini di Detroit), 
non poteva avere come obiettivo la 
cessazione della guerra, anche se i car· 

sarà sufficiente a bloccare l'ondata 
rivendicativa. 

Il secondo obiettivo delle • commis· 
slonl operaie • era più ambizioso. e 
consisteva nell'Introdurre a forza, nel 
sindacati ufficiai!, rappresentanze effet
tive del lavoratori. Si tratta, natural
mente, di un obiettivo a lunga sca· 
denza, che non può avere risultati con
creti se non nella crescente popolari· 
tà delle • commissioni •. Su questo 
terreno, di libertà sindacale collegata 
alla llbertà polltlca, la battagl1a è al 
suo Inizio. Tuttavia i lavoratorl hanno 
risposto all'appello in misura sufficien
te per dimostrare che non si fanno al
cuna Illusione sul sindacati corporativi. 
Questi escono battuti dal confronto, e 
con loro viene Incrinato uno dei pilastrl 
del regime e del suo lmmobillsmo. 

I partiti clandestinl hanno lavorato 
In stretto contatto con gli organizzato
ri dcgll operai e degli studenti, e s'è 
realizzato un altro importante collega
mento per un"azione a vasto raggio 
contro la dittatura. 

Nel complesso, dal primo bilanc:lo 
provvisorio si ha la conferma che In 
Spagna la lotta per la libertà politica 
e sìndacale è In fase di effettivo rl· La richiesta di elevare Il salario mi· 

nimo giornallero da 96 peseta a 300 
trova adesioni anche nel sindacati uf
ficiali, e le •commissioni operale • 
clandestine hanno, rivelato una note
vole forza di penetrazione tra le mas· 
se cittadine; Il loro prestigio è cre
scente, e la repressione pollzlMca non 

"lanclo. Nessuna Illusione sul tempi, •e 
neppure facili sbandieramenti di vitto
rie, perchè la lotta è dura e costa ca
ra. Se la guerra è finita in Europa sen
za scaltlre Franco, In Spagna, malgrado 
le compllcltà Internazionali, si conti· 
nua a combattere. • 



WASHINGTON: l'11sud10 del Penl11gono 

telli dei dimostranti chiedevano que
sto; è fallita pure, se si era proposta di 
creare un'opinione pubblica favorevole 
nd resto dd paese. Essa tuttavia ha 
ripulito il limbo, muovendo nell'uno o 
nell'altro senso una serie di persone 
che su questo argomento non aveva 
preso posizione. La questione della 
guerra in Vietnam ha messo in moto 
un meccanismo di critica che coinvolge 
tutta la struttura della società ameri
cana, e con ciò ha radicaJizzato le forze 
nuove e per contrasto anche i loro op
positori. La guerra fra le tante altre 
cose ha raffinato le capacità controri
voluzionarie dell'Establishment milita
re (si sono inventati i defolianti, mi
gliorati i gas lacrimogeni, si è inventato 
l'E 63, un apparecchio elettronico pro
dotto dalla Gencral Elcctric, capace di 
annusare a distanza un vietcong nasco
sto nella jungla), ha dato motivi alla 
destra rivoluzionaria di ritrovare vec
chi e nuovi alleati e restringere le ma
niche allargate da1 kennedysmo; ma ha 
anche creato un'opposizione, l'ha atti
vata, le ha dato un ruolo di a1tcmativa, 
almeno intellettuale. Se la guerra fi
nisse ora - e solo per magia lo po
trebbe - ci sarebbe da chiedersi cosa 
succederebbe di questi giovani; magari 
verrebbero messi al rogo come Cassan
dre fallaci. Ma la guerra continua e con 
ciò continua questa bipolarizzazione in 
senso radicale dello schieramento poli
tico. Non sarà certo con le elezioni di 
novembre del prossimo anno che si ar
riverà a una prova di forza; ma tutto 
questo . avrà un suo. ru?lo i~ .futur~ ~ 
cominciare forse dai disord101 razziali 
che si riaccenderanno ancora più terri
bili la prossima estate. T. T. • 
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CEE 

l'europa 
contro mano 

D a una parte si parla di ricatto al
la Francia e dall'altra si protesta 

contro la montatura giornalistica delle 
« confidenze » fatte il 26 ottobre a Lo
sanna da Lord Chalfont, ministro per 
gli Affari europei, al corrispondente di 
un foglio londinese notoriamente con
trario' all'ingresso dell'Inghilterra nel 
MEC. Oltre Manica, un secondo rifiu
to alla domanda di adesione all'Europa 
non potrebbe essere accettato passiva
mente; il paese è ad una svolta impor
tante della sua politica estera. 

Secondo il Corriere della Sera si 
tratta di una trappola in cui in Inghil
terra il partito dell'anti-Europa ha fat
to cadere i fautori del MEC. La Nation, 
organo ufficiale gollista, osserva come 
!.a constatazione « che il rappresentan
te del governo britannico nelle tratta· 
rive con i paesi del Mercato comune 
intende usare minacce sarebbe stata 
impensabile qualche giorno fa. Gli sfor
zi attualmente fatti dall'Inghilterra per 
entrare nel MEC equivalgono alla pre
tesa che potrebbe avere un turista bri
tannico di visitare il continente, pur 
continuando a tenere la sinistra in 
auto ». 

Gli sforzi fatti dall'Inghilterra. Il 
ministro degli Esteri Brown, al con
gresso tenuto dal Labour ai primi di 
ottobre, aveva ottenuto un gran suc
cesso facendo approvare la politica eu
ropeista del governo. Non importa se 
la commissione di Bruxelles pone del
le precise condizioni - equilibrio del
la bilancia dei pagamenti e stabilità 
della sterlina - perchè noi si entri, 
dalla P<>rta principale, nella Comunità 
europea. I « rapporti speciali » con gli 
Stati Uniti non esistono se non nella 
fantasia di avversari interessati. Lo stes
so Wilson si è imbarcato alla guida del
la economia nazionale, rimpastando per 
l'occasione il governo, per attuare le 
direttive politiche parallele dcl risana- ' 
mento economico del paese e della sua 
integrazione con i Sei. All'appuntamen
to con l'Europa ci presenteremo con 
tutte le carte in regola. 

Il rinvio del Lussemburgo. Che suc
cederà adesso che l'abile manovra di 
Couve de Murville - niente veto que
sta volta ma l'aggiornamento a un me
se data, approvato dai sci ministri de
gli Esteri al Lussemburgo il 23 otto
bre, della discussione sui problemi con-
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nessi alla candidatura dell'Inghilterra 
(e dell'Irlanda, Norvegia e Danimarca) 
al MEC - ha gettato una trave tra le 
gambe di Wilson e Brown? Subito do
po il verdetto del Lussemburgo tre po
sizioni si sono delineate fra i paesi ade
renti al Patto di Roma. La più sfavo
revole, quella della Francia, è stata il
lustrata sul tamburo da1 ministro degli 
Esteri di De Gaulle: « il problema che 
si pone è quello di stabilire se è il ca
so di aprire adesso le trattative con la 
Gran Bretagna, oppure di studiare at
tentamente i dati del problema per ve
dere se i Sei sono in grado di esprime
re un giudizio comune sulla situazione 
e sugli obbiettivi da raggiungere». 

Sulla barricata opposta, anche se 
con sfumature diverse, si sono attesta
ti i paesi dcl Bcnclux e l'Italia. « Crisi 
dell'Europa », è stato il realistico giu
dizio dell'olandese Luns; le obbiezioni 
di De Gaulle nascondono chiaramente 
la preoccupazione francese di mantene
re una sorta di egemonia nei confronti 
degli altri partners. I tedeschi, dal can
to loro, hanno preso la terza strada, 
mostrando apertamente di anteporre 
i buoni rapporti con la Francia al de
siderio di trovare una soluzione con
creta all'intricato problema. Le que-

stioni economiche e finanziarie solleva
te dalla candidatura britannica non so
no un ostacolo « definitivo », non è il 
caso di perdersi d'animo, peraltro e le 
obbiezioni francesi meritano un atten
to studio ». 

Una minaccia di rappresaglia? Che 
significato ha, a questo punto, la « gaf
fe» di Lord Chalfont? Prima di tutto 
bisogna j\vvcrtire che il ministro in
glese, ·notissimo ex collaboratore del 
Times, non sembra certo un tipo che 
possa perdere il proprio sangue fred
do durante una confereiUa stampa. Le 
sue smentite, quelle successive del 
Forcign Office, quelle presentate ai Co
muni il 31 otcobre dallo stesso pre-
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mier non valgono le concordi prese di 
posizione dei più autorevoli organi di 
stampa britannica. «Giocheremo le 
nostre carte - ha detto Chalfont -
prospettandoci l'intero problema della 
nostra politica internazionale , e i no
stri alleati farebbero bene a rendersi 
conto delle conseguenze di un'esclusio
ne dell'Inghilterra dall'Europa ». Una 
dichiarazione fatta a titolo personale 
che è stata considerata come una ritor
sione all'atteggiamento antibritannico 
della Francia. Se non venisse ammes
sa nella CEE, l'Inghiherra potrebbe 
ritirare le truppe di sc:inza in Germa
nia ( 55 mila uomini), riconoscere la 
Repubblica democratica tedesca, nego
ziare con l'URSS un trattato bilaterale 
di sicurezza. 

Wilson non ha accolto le dimissioni 
presentate da Lord Chalfont, pur riba
dendo la fedeltà dcl suo paese all'Eu
ropa ed alJa Organiuazione Atlantica. 
Non si capisce come avrebbe potuto 
agire diversamente se, proprio nello 
stesso giorno in cui il ministro per gli 
Affari europei parlava a Losanna, 
Brown dichiarava ai Comuni che « se 
disgraziatamente non potessimo di
ventare membri della Comunità euro
pea, dovremmo cercare altre soluzioni 
per il nostro avvenire » . 

Le rappresaglie non possono non 
rendere impossibile il negoziato invece 
di favorirlo. Sarebbe ingiusto pretende
re, d'altra parte, che l'Inghilterra ac
cetti rassegnata lo scacco matto di De 
Gaulle. Sarebbe stupido, pensare che in 
Europa non succederà niente se J'In
ghil terra con il suo enorme potenziale 
tecnologico cd economico sarà messa 
da parte, se all'autoritarismo gollista 
dovrà cedere il paese che vanta le più 
antiche tradizioni democratiche. Tut
to questo non giustifica i gridi di allar
me della nostra opinione moderata, 
preoccupata della sorte del Patto Atlan
tico più che di quella delle libere isti
tuzioni. Che si tratti di mero strumen
talismo è dimostrato dalla acritica ade
sione alle iniziative europeiste wilso
niane, che troppo spesso sono servite 
da schermo a spregiudicate manovre di 
politica interna. Il premier inglese 
avrebbe dovuto usare argomenti più 
persuasivi e meno pesanti nel difende
re le proprie ragioni. La sua fedeltà al-
1 'Europa è fuori discussione; ma oggi a 
sentir parlare di « ritorsioni » difficil
mente si riescono a dimenticare le spi
ne prOCllrate dagli inglesi alla C.E.C.A. 
nel 1950 ed il tPntativo di soffocamen
to del MEC iniziato nel 1958 con la 
creazione della « zona di libero scam
bio ». 

• 
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URSS 

il salto tecnologico 
Mosca, novembre 

e ome sulla carta di una lunga na
vigazione, la stampa sovietica -

quella specializzata e quella di infor
mazione - fa il punto, ad intervalli 
regolari, sulla riforma economica. Il 
nuovo sistema, che conferisce alle 
aziende e ai loro dirigenti una mag
giore autonomia, eliminando molti in
dici imperativi del piano statale, la
sciando una parte dei profitti per in
centivi e investimenti, collegando le 
imprese a un meccanismo di crediti e 
al mercato per le vendite; questo nuo
vo sistema - sintetizziamo - riguar
dava al 5 settembre scorso 5500 unità 
industriali, che fornivano circa un ter
zo della produzione sovietica e il 4 5 % 
di tutti .i profitti. Alcune « punte » si 
registrano in settori chiave: nella me
tallurgia ferrosa, ad esempio, dove 66 
imprese che .funzionano secondo il 
« nuovo stile » danno il 38 % dei pro
dotti di questa branca. Entro il '68, 
come è noto, la riforma verrà intro
dorta su turro l'arco di un'economia 
industriale che è la seconda nel mondo. 

Di solito, le resi esposte nell'autun
no del 1965 da Kossyghin, e le misure 
che ne discendono in materia, appunto, 
di autonomia microeconomka, sono 
considerate, in Occidente, come una 
tarda novità, come un ritorno del fi. 
gliuol prodigo socialista nel seno della 
grande famiglia del mercato e del pro
.fitto. E' inutile, a questo punto, sof
fermarsi su tali polemiche, e sulle teo
rie che se ne estraggono: prima fra 
tutte, la cosiddetta convergenza fra i 
due « massimi sistemi », o meglio, fra 
il neocapitalismo e il socialismo della 
rivoluzione tecnologica. Cosl come è 

inutile riprendere, sempre in funzione 
polemica, i contrapposti calcoli sovie
tici, che mettono di fronte al mondo 
occidentale i dati di sviluppo e di in
tegrazione del mondo socialista: i Pae
si del Comecon - si annota a Mosca 
- fornivano nel 1950 il 20 per cento 
della produzione mondiale, e oggi ne 
forniscono il 38 per cento; l'intercam
bio commerciale nel quadro del Come
con è aumentato di cinque volte fra 
il 1951 e il 1965, e se ne prevede un 
incremento del 50 per cento fra il '66 
e il '70, insieme con la coordinazione 
dei piani, che si sta elaborando anche 
fino al 1975. 

La verità non sta in un confronto 
meccanico fra due realtà autonome. 
ma nei rapporti di un contesto che è 
tecnico, politico e genericamente uma
no. Il semplice richiamo, nei consun
tivi appena citati, al '50 ( orimo anno 
dopo l'avvenuta ricostrU2ione postbel
lica), e a un breve periodo immediata
mente successivo, basta a fa 11: inten
dere come siano mutati i fatton ~ella 
politica globale sovietica: murari i c r 
teri e le realtà del monolitismo sral 
niano, messo in crisi nel '48 daU .. Tu 
goslavia e nel '56 dagli avvenimtnti 
polacchi e ungheresi, per cui è un fatto 
compiuto il nuovo corso « autonomi
stico » dei Paesi dell'Est; mutato il si
stema di accumulazione e di sviluppo 
prioritario dell'industria metallurgica 
(I'« acciaio » fu il simbolo di Stalin 
oggi i simboli sono la chimica, l'elet: 
cronica, l'energia nucleare); mutati 
certo, anche i rapporti di forza tra l~ 
comunità dell'URSS e dei suoi alleati 
e il mondo capitalistico sviluppato· 
mutata, di qualità e in profondo, l'inte~ 
ra società sovietica, coi suoi 13 mi-



lioni circa di intellettuali e specialisti 
usciti dalle Università e clagli istituti 
tecnici, e mutata quindi la sovrastrut
tura, col ventesimo congresso e al di 
là di esso e delle contraddizioni kru
scioviane, con la spinta democratica 
della zntell1ghenzia, degli operai, dei 
contadini. Come per ogni fase storica 
e per ogni Paese, l'l'RSS segue oggi 
una via in parte scelta e in parte obbli
gata, condizionata dalle sue scelte pre
cedenti. La riforma economica è una 
leva di questo movimento; ma non 
c'è punto di questa leva che non si 
possa collegare, applicare a uno o più 
punti della situazione politico-sociale 
interna e internazionale. 

I dati de lla c risi. Di quali punti, e 
di quali problemi ~i tratta? Prendia
mo una que:.tione singola, su cui tut· 
tavia convergono certe linee di forza 
dello sviluppo sociale sovietico. L'esem
pio è tratto da una nostra esperienza 
diretta, e da un nostro colloquio per
sonale. La piccola « scena » in cui iJ 
problema diventa azione drammatica è 
Novosibirsk: una fabbrica, la « .Elek
trotiajmasch », che produce generatori. 
In questa fabbrica, che ha T500 di
pendenti , la riforma economica creerà, 
a partire dall'inizio del 1968, nuove 
condizioni remunerative: può darsi (il 
dato è ipotetico, naturalmente, ma non 
inattendibile) che gli incentivi corri
sposti sui profitti arrivino a due salari 
suppletivi in un anno, e determinino 
così l'immissione di una considerevole 
massa di danaro sul mercato. Gli au
menti dei minimi disposti a partire 
dal primo gennaio creeranno a loro 
volta, all'interno della fabbrica e at· 
torno ad essa (tra i lavoratori non qua
lificati che vivono nel suo spazio eco
nomico: personale di fatica e di cu
stodia, e parenti di operai che portano 
il proprio salario nella stessa famiglia), 
una ulteriore spinta verso i consumi. 
Si calcoli che a Novosibirsk, città gio
vane di un milione di abitanti, la per
centuale della popolazione occupata sul 
totale tocca il 70 per cento: il resto 
è formato da bambini, studenti, pochi 
vecchi, pochissime donne di casa. E si 
tenga conto, per definire meglio il cli
ma economico, che nelle ::asse di ri
sparmio della città giacciono depositi 
in ragione di duecento rubli pro capite 
(oltre due salari medi mensili, per :osì 
dire « non utilizzati » ): si fa la coda 
per l'automobile (16.000 prenotati, che 
dispongono fin da oggi di tutto il da
naro necessario, dai due milioni e mez
zo di lire in su) e per i frigoriferi, pro
dotti ancora in quantità insufficiente. 

Accanto a questi dati sulle risorse 
salariali e sulle spinte verso i consumi, 
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ve n'è un altro, di indole sociale, e 
non meno importante: la settimana d1 · 
cinque giorni, già largamente introdotta 
e in via di estensione ad ogni settore. 
Un giorno libero in più, in una comu
nità ad alto livello di occupazione, 
crea sempre difficoltà di ordine tecnico
familiare: per esempio, non è sempre 
possibile far coincidere i turni liberi 
con gli intcre-;si familiari. Ma c'è di 
più: si deve organizzare il tempo li
bero per milioni di persone che di sa
ha 10 intendono divertirsi, spostarsi fuo. 
ri della città, occupare cinema. teatri. 
ristoranti. E' il caso dei 7500 lavora
tori di quella fabbrica, che hanno po· 
~to questo problema, e che da soli, 
senza le famigile, neccssi terebbero di 
almeno 150 pullman per una gita set
timanale. i'\é si tratta di desiderata teo
rici; No\'osibirks, il cui boulevard cen
trale, come quello di una metropoli, è 
lungo undici chilometri, è gremita nei 
suoi dintorni di dacie private e di lo
calità turistiche. 

Gli «aneddoti », come si vede, chia
riscono le dimensioni dei problemi, gli 
sforzi che la loro soluzione richiede. 
Né ci si può fermare qui: la settimana 
corta ha allungato la giornata di la\'oro 
normale da sette ad otto ore, e ha 
costretto ad abbreviare l'intervallo per 
il pranzo alla mensa di fabbrica, do\'e 
il prezzo « politico » dei pasti permet
te una forma di risparmio di massa; 
e cosl, nei trenta minuti di tale inter· 
vallo, la mensa deve assorbire una 
quantità doppia di persone, per cui bi
sogna ampliare i locali e accelerare il 
~ervizio. Un rimescolamento ancora 
maggiore provoca il mutamento dei 
turni nei trasporti urbani, in una città 
immensa e sparsa come, appunto, No
vosibirsk. Altre questioni, e ancor più 
di fondo, sono la ridistribuzione della 
manodopera e l'emigrazione in Siberia. 
Non vi è dubbio, dunque, che smuo
vere questa gigantesca realtà economi
ca in uno dei suoi punti, secondo il 
duplice ordine delle esigenze sociali e 
tecnologiche, significa trasformare con 
diversi impulsi la vita dei cittadini, e 
rice\·ere, con più o meno ritardo, una 
« risposta ,. di carattere civile e po
litico, a cui nessuna « iniziativa priva
ta » può far fronte. 

A che punto t la n/orma economica nel
l'URSS? Qual't la sua portala, qua/1 glt 
ob1et11vi, quali 1 riflessi nella strullura eco 
nom1ca e sociale e poluica nell'URSS? 
Augusto L1v1, un giornalista comunista 
molto allento agli sv1/upp1 della rea/la 
ro1net1c11, tr11cc1a un d111gramma d~/le 110-
lonlà polittche che, nel gruppo dmgenle 
sovietico, hanno portato all'attuale situa· 
zione. bielle /010: a sinistra m alto un'in· 
dustrta a Kiev, a destra tn basso cannoni 
sulla P1az.lll Rossa. 

Agenda internazionale 

Gli aspetti internazionali. Il conge· 
gno della riforma economica nell'URSS. 
d'altro canto, è collocato nel cuore d1 
una politica internazionale, dei suoi 
rapporti di forza attuali e delle sue 
prospettive di sviluppo. Di recente, due 
pro\'vedimenti si sono, per così dire, 
inseguiti nel bilancio sovietico di pre
visione del 1968: un aumento delle 
spese militari e, come si è già accen· 
nato. un complesso di misure per au
menti dei salari e delle pensioni. In ef
fetti, l'URSS non può sottrarsi alla 
propria posizione, ormai storica, di su· 
perpotenza: gli aiuti gratuiti al Viet
nam e l'assistenza militare ai Paesi ara
bi, l'adempimento di fondamentali con
dizioni di sicurezza per la propria esi
stenza. impongono uno sforzo durissi
mo, sul piano finanziario e tecnologico; 
analoga tensione e~igono i rapporti di 
assisten7.a al Terzo .Mondo, ma nello 
stesso tempo, sul piano interno, l'in· 
cremento dei consumi e dcl benessere 
sociale è una garanzia di stabilità e di 
produttività (e quinéli di minori cosu) 
che nessun gruppò dirigente può tra· 
scurarc. La riforma che porta conven
zionalmente il nome di Kossyghin, e 
che è stata in realtà preparata, e in cer· 
ta misura imposta, da un dibattito plu
riennale, può apparire a qualche « con
servalOre » come il tentativo di cam
biar cavallo durante la corsa: in \'eri
cà, e:;:.a è piuttosto il fattore di un 
nuo\'o equilibrio che include - ripe
tiamo - elementi imerni e interna
zionali, dinanzi all'accresciuta aggressi
vità americana sul piano delle cosiddet
ce «guerre locali », delle rotture \'io
lence (compresi i colpi di Stato}. delle 
spartizioni di zone di influenza e alla 
scelta sovietica di una competizione di 
lunga lena, che sposti sempre di più le 
forze economico-politiche a \'antaggio 
del mondo socialista e della linea di 
progresso " non avventuristico », per 
usare un termine di Mosca. 

In questa chiave, la riforma econo
mica ha almeno quattro spazi di pro
iezione all'esterno: 1) integrazione in· 
tersodalisca, in primo luogo col sistema 
degli Stati socialisti est-europei, me· 
diante gli scambi e la divisione inter
nazionale del lavoro, contro le corren· 

-+ 
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ti di difficoltà che separano i Paesi a 
forte struttura tecnico-produttiva (Ger
mania orientale, Cecoslovacchia) dagli 
altri; 2) accelerato progresso delle Na
zioni del Terzo Mondo, contro la ten
denza del sottosviluppo e squilibrare 
politicamente i Paesi di nuova indipen
denza e contro i rigurgiti di coloniali
smo e di « controrivoluzione • c:;por
tata dalle centrali americane cd euro
pee; 3) integrazione di interessi con 
quella parte dd mondo capitalistico 
sviluppato a cui l'espansione degli USA 
toglie spazio e ossigeno a molti livelli, 
dalla Francia al Giappone, dalla Ger
mania ovest all'Italia, contro le spinte 
dci sistemi di alleanza e di « fusione • 
politico-militare che Washington ha 
scatenato e cerca di mantenere; 4) ga
ra « a due », in termini assoluti, fra 
America e Unione Sovietica, mediante 
l'utilizzazione di immense risorse che 
tuttavia esigono altrettanto immensi 
investimenti (e quindi risparmi, nuova 
tecnologia, efficienza). 

Un salto democratico. La riforma 
economica è uno strumento e, nei fat
ti, un esperimento ancora in corso; la 
sua rotta è, insieme, condizionata dallo 
sviluppo della società sovietica e rego
lata sugli spostamenti della situazione 
mondiale. Quando si parla di organiz
zazione scientifica dcl lavoro, di supe
ramento del vecchio volontarismo (di 
quello isolazionistico di Stalin e di 
quello cocsistcnzialc di Krusciov ), si 
fissa lo sguardo non solo sulla « clet
tronificazionc », sull'adeguamento dci 
prezzi, sul collegamento col mercato, e 
cosl via; ma si tiene d'occhio anche 
il maggiore concorrente a livello mon
diale, l'America, e i maggiori interlo
cutori della « gara dcl secolo ». Gli 
studiosi dell'Istituto moscovita per 
l'economia mondiale e le relazioni in
ternazionali riaffermavano di questi 
tempi la funzione decisiva, sui processi 
rivoluzionari delle società contempora
nee, dci successi « pratici ,. dell'URSS, 
e l'importanza delle previsioni esatte 
sulle «mosse• dell'avversario. La 
scienza, dunque, come correttivo dcl 
volontarismo eroico o burocratico, del
l'isolamento, della rude ~mplificazionc 
propagandistica dci problemi. Determi
nare, ad esempio, le pro~pettivc di svi
luppo dci principali Paesi capitalistici 
- si ribadiva in quella sede altamente 
qualificata - significa « avere la possi
bilità di valutare correttamente l'ulte
riore corso della competizione economi
ca del socialismo col capitalismo, del
l'URSS con gli USA, e chiarire quali 
cambiamenti interverranno nel rappor
to di forze dci due sistemi sociali con· 
trapposti ». Previsioni più corrette agc-
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volano la scelta di una giusta politica 
economica sul piano internazionale, 
« in una situazione di crescente divi
sione internazionale dcl lavoro e di 
rapporti commerciali sempre più inten-
si•· 

E' in questa sede e con qu~ti cri
teri di realismo - di « scienza •, ab
biamo detto - che si rivede tutta la 
complessa materia della coesistenza e 
della competizione pacifica, in una pro
spettiva che purtroppo non lascia adito 
all'ottimismo, che fa pensare a una lun
ga serie di schiarite e di tempe:;te, nel 
diagramma meteorologico internaziona
le, senza tuttavia il diluvio della guer
ra globale nucleare. L'analisi della 
« tendenza » americana prevede ad 
esempio, non già il crollo catastrofico 
come nelle antiche profezie sul capita
lismo classico, e nemmeno una reces
sione troppo grave e insanabile, ma 
certo un rallentamento di quei tempi 
di sviluppo che sospinsero verso la 
« nuova frontiera » sotto la frustata 
dd br11in trust kennediano. L'alterna
tiva economica degli USA - si rileva 
oggi negli ambienti sovietici - ~ tra 
una inflazione alimentata dalla guerra 
nd Vietnam e una recessione che ver
rebbe indotta da una pace «troppo ra
pida ». Le connessioni internazionali 
- lo sottolineiamo ancora una vol
ta - sono vaste e intricate. E la ri
forma può servire come preciso stru
mento di accelerazione di un'economia 
che deve far fronte alla concorrenza, 
al peso degli aiuti e delle spese mili
tari, e portare nello stesso tempo al 
ricambio degli strati dirigenti e delle 
maestranze, nell'era dell'elettronica e 
della automazione. 

Il punto di varco è qui, nello scatto 
di un meccanismo tecnico che svecchi 
radicate abitudini di centralismo e di 
volontarismo, e al contempo integri 
nei gruppi dirigenti, senza illusioni tec
nocratiche ma con una nuova visione 
dci compiti pubblici, i settori più atti
vi, le competenze più avanzate dalla 
società intera. Nella tensione alterna 
ma grave con l'Occidente, nel recupero 
delle posizioni indebolitesi, nella con· 
quista di nuovi « campi di forza •, nel
la lotta per il disarmo e per la sicurez
za europea, e cioè - ripetiamo - in 
un contesto politico internazionale, la 
riforma economica può diventare (cd 
ha questo scopo nelle intenzioni dci 
suoi promotori più conseguenti una le
va di graduale rinnovamento democra
tico. L'interdipendenza tra pace, sicu· 
rczza cd evoluzione politico-sociale ap 
pare, al gruppo dirigente sovietico e 
nei fatti, ampiamente provata. 

AUGUSTO LIVI • 

OTTOBRE '17 

CONNITTI 
ECON 

GIOLITTI 
Rinviamo, per una più precisa inàica
:tione delle fonti, allo studio pubblic11to 
nel n. 85 del/11 rivista « Il movimento 
ai liberu.ione in Italia •· I problemi 
qui trattati sono ripresi più ampiamen
te nel volume L'esercito italiano da 
Vittorio Veneto a Mussolini 1919-
192-', di imminente pubblicazione pr~s
so l'tditore Lateru, per conto dell'Isti
tuto nllZionale per la storill del movi
mento di liber11xione in Italia. 

L a R. Commissione d'inchiesta 
sul ripiegamento dall'Isonzo al 

Piave (secondo l'uso invalso, la citere
mo come inchiesta su Caporetto) fu 
nominata da Orlando nel gennaio 1918, 
con l'incarico appunto di fare luce sul· 
le responsabilità della sconfitta. La 
Commissione era presieduta dal gene
rale Cancva, il più autorevole espo
nente dell'esercito prebellico (aveva 
comandato la spedizione di Libia), e 
composta da tre alti comandanti e tre 
noti parlamentari interventisti; dispo
neva dei più ampi poteri di indagine 
(per esempio, furono messi a sua di
sposizione Cadorna e Capello) e po tè 
lavorare senza fretta, prevalentemente 
attraverso la raccolta di testimonianze 
scritte e orali. La relazione conclusiva 
in tre volumi, fu presentata il 24 lu~ 
glio 1919 a Nitri che ne dispose l'im
mediata pubblicazione; il secondo e 
più importante volume (riuniva i giu
dizi della Commissione sorretti da 
buon numero di testimonianze) appar
ve verso il 1 O agosto, gli altri due vo
lumi qualche tempo dopo. 

Non t questo il luogo per una va
lutauonc dcl lavoro della Commissio
ne. Basti ricordare che la relazione ri· 
gettava la responsabilità del crollo del 
fronte italiano sulle autorità militari 
ed in particolare su Cadorna e Capello 
che avrebbero chiesto alle truppe già 
logore sforzi sanguinosissimi e sempre 
nuovi, portandole sull'orlo del collasso. 



Di questo malgoverno dci soldati cr~
no fornite prove numerose cd cfficao, 
per lo più brani di testimonianze. La 
Commissione commetteva però l'errore 
di insistere soverchiamente su questa 
che è tra le maggiori, ma non l'unica 
causa di Caporctto, lasciando in ombra 
alu i aspetti del crollo; conseguenza 
questa dci legami tra Commissione e 
ambienti governativi, che culminarono 
nel salvataggio di Badoglio (le t redici 
pagine che ne precisav81_lo. le pesanti 
responsabilità furono elun~atc dalla 
relazione per non scalfire il suo pre
stigio di vicecomandante dell'eserci
to) ( 2). Cadorna e la propaganda di 
destra avevano addossato ogni colpa al crollo morale dci soldati, cioè in ul
tima analisi al governo cd al disfatti· 
smo unendo socialisti, giolittiani, Par· 
Iam~nto e Orlando in una sola con
danna. Con uguale unilateralità, la 
Commissione d'inchiesta capovolgeva 
ora queste accuse, rig~ttando o~ re
sponsabilità su alcuru __ gener~ (no? 
coinvolgendo nelle cnuche, s1 badi, 
l'organismo militare, né approfonden
do l'analisi dei combattimenti in modo 
da poter salvare Badoglio) cd assolven
do governo cd opposizione interna. 

Un atto di accusa alla borghesia. 
Queste caratteristiche della relazione 
su Caporetto le assi°:1rar~no un ~ol? 
dt primo piano nel dibatuto sul s1g01-
ficato e sulla condotta della guerra che 
socialisti e giolittiani avevano aperto 
subito dopo l'abolizione della ct!nsura 
voluta da Nitti. La relazione offriva in· 
fatti agli ex-neutralisti un'assoluzione 

(2) Si veda in merito la prcosa testimonianza del sen. Giuseppe Paratore, che funse 
allora da tramite tr1 Orlando e la Comrnis· sione («Il Giorno•, 12 mar:zo 1966). 
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quasi completa dalle accuse di disfat
tismo e un materiale autorevole per 
l'ampliamento delle polemiche; né le 
conclusioni della Commissione poteva
no essere ignorate dagli cx-interventi
sti. L'inchiesta su Caporctto divenne 
quindi, nell'estate 1919, il punto di 
riferimento del dibattito sulla guerra, 
che raggiunse in breve tempo un'estre
ma violenza e una imprevedibile am
piezza di partecipazione. 

E' infatti un'ondata di antimilitari
smo istintivo, di massa, a dare un'im
pronta alla campagna socialista. Dopo 
anni di censura. di trincea, di forzata 
adesione ad un conflitto esecrato, cen
tinaia e migliaia di reduci prendono la 
penna e scrivono la loro protesta con
tro la violenza, l'inganno e la morte 
della guerra. L'« Avanti!.• sollecita e 
pubblica queste lettere, le inquadra 
con titoli frementi, ne trae una messa 
in accusa della borghesia; « l'inchiesta 
su Caporetto, scrive 1'8 agosto, è l'in
chiesta su tutta la borghesìa italia
na ( ... ). Tutti, tutti responsabili, seb
bene in modo diverso e in grado di
verso, i dirigenti dell'Italia borghese, 
che harno voluto o accettato la guer
ra » Solo i socialisti pos~ono erigersi 
a giudici e chiedere conto del loro ope
rato ai capi militari e politici « giu
sto è che gli accusati di allora levino 

Li Regia commisnone d'inchiesta su Ca
porl!llO rigt!llÒ li! responsab1l1tà del crol
lo sui gtnl!rali Uulorna t Copt!llo; lo rt
lazione assolvtva anche gli ex neutralisti 
dalle 11ecust Ji d1s/a11ismo. L'inch1tsta divenne subito il punto di ri/erim~nto d1 
un violt!nto tlibat11to sullt! rtspom1Zbil1tà 
tltlla gut"a Nelle foto: a sinistra una 
trincea sul Carso, a tlt!rtrfl austri4'1 in 
azione sul fronte tlell 'l sonzo. 

DOCUMENTI 
la testa, che i galeotti puntino il dito 
verso i loro giudici e dicano il loro 
atto di accusa, scrive l' " Avanti " del 
7 agosto. Non per vendetta: per giu
stizja. Non per un vano desiderio di 
rivincita: per affermare la necessità di 
una completa revisione, profonda, to
tale, del passato». E la riformista 
« Giustizia » di Prampolini, il 25 ago
sto: «Ma davvero credevate che, fi. 
nita la guerra, si facesse un frego sul 
conto, e tutti pari? ( ... ). Per anni ci 
avete tenuto sotto i piedi, facendo ogni 
vostro libito, protetti dalla censura, 
dalla reazione e dal resto. Avete fatto 
la guerra contro il nostro volere, l'avc
ta condotta ( ... ) contro il popolo ( ... ). 
Ora è finita. La luce va riprendendo i 
suoi diritti; e voi credevate che ta
cessimo? •· 

Socialisti e giolittiani . Questa cam
pagna però isterilita dallo stesso equi
voco massimalista che travaglia tutto 
il socialismo italiano del dopoguerra; 
il tono virulento copre infatti l'assenza 
di una linea d'azione. Quando l'«Avan
ti!• precisa i suoi obietivi (16 agosto), 
questi si rivelano singolarmente mo
desti: condanna dei generali, indenniz
zi alle vittime della guerra, amnistia 
gen~ralc. Un programma che Nitti non 
avrebbe respinto, nella sostanza, e che 
in certa misura avrebbe anche realiz
zato; e che comunque non affrontava 
alle radici la crisi denunciata con tan
to vigore. Gli obiettivi a lunga scaden
za, poi, sono tipicamente riformisti: 
la critica alla guerra deve diventare 
« argomento primo dell'imminente 
campagna elettorale• («Avanti! », 28 
agosto) e strumento di educazione 
delle masse, in modo da infondere 
in esse co~icnza della necessità di 
radicali cambiamenti. La violen ta agi
tazione promossa dai socialisti non 
ha quindi obiettivi adeguati, ma un ri
sultato doppiamente negativo: da un 
lato, il progressivo esaurimento del
la tensione rivoluzionaria delle mas
se, logorate da un'agitazione senza 
sbocco, e dall'altro il consolidamento 
della coalizione antisocialista dci par
titi borghesi, uniti in difesa della loro 
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Molto più duttile la posizione dei 
giolittiani. Anch'e:.:.i partono da una 
condanna senza riserve della guerra; 
scrive ad esempio la « Stampa » il 27 
luglio: « Quattro anni di esperienza 
hanno dissipato tutte le nebbie delle 
illusioni, squarciato tutti i veli dell'in
ganno ( ... ). Le folle non sono respon
sabili delle ondate di passioni dalle 
quali si lasciano travolgere; ma i capi 
che per poterle trascinare propinano 
loro il liquore inebriante, devono sa
lire alla sbarra della storia per rendere 
ragione dell'opera loro». La pubbli
cazione dell'inchiesta su Caporetto è 
quin<li accolta con gioia e la « Stam
pa ,. inizia una serie di articoli. accu
satori di tono violentissimo. Ma la po
lemica muta rapidamente bersaglio: 
non è più tutta la guerra ad essere cri
ticata, bensì solo alcuni tra i respon
sabili della sua condotta, pror:ressiva
mente cadono anche le accuse a Salan
dra e Albertini e solo Cadorna rimane 
a rappre:.entare gli aspetti negativi del 
conflicto. L'inchiesca su Caporetto 
rientra mirabilmente in questo gioco, 
in un primo momento favorendo l'ina
sprimento delle polemiche giolittiane, 
canalizzan<lole poi \'crso determinate 
figure, in un contesto sempre più ri
spettoso verso chi nella guerra aveva 
creduto. Addebitare a Cadorna tutti 
gli errori, esaltando invece sia il va
lore dei soldati e degli ufficiali di com
plemento, sia la solidità dell'esercito, 
significava condurre un 'operazione con 
tre obiettivi: isolare la destra che aveva 
fatto di Cadorna il suo eroe, :.tringere 
di nuovo i rapporti con gli interven
tisti democratici, tentare di sottrarre 
gli ufficiali alla tutela dei nazionalisti. 
Per i giolittiani, insomma, l'inchiesta e 
le polemiche sulla guerra erano l 'occa
sione per superare la contrapposizione 
frontale con il blocco degli interven
tisti, riacquistando pari diritti nella 
lotta politica dopo gli anni di isola
mento. 

Per la maggioranza dei liberali e 
per i diversi gruppi di destra, come per 
gli ambienti militari (con pochissime 
eccezioni. come il foglio del col. Dou
het ), l'inchiesta su Caporetto rappre
sentava solamente un fattore di distur
bo. Posizione che si comprende con
siderando che questi gruppi avevano 
in pratica dato la loro impronta alla 
guerra: era contro il loro monopolio 
del potere che si appuntavano le accu
se di giolittiani e socialisti. Il loro at
teggiamento fu quindi di ignorare le 
polemiche il più a lungo possibile (so
lo il 9 agosto il « Corriere della Sera » 
inizia a trattare di Caporetto) e poi di 
arroccarsi in una difesa intransigent~ 
della guerra in tutti i suoi aspetti, evi-
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cando di discutere singoli problemi e 
preferendo impostazioni drammatiche 
tipo: chi critica la guerra è contro la 
patria. Dinanzi alle conclusioni dell'in
chiesta su Caporetto, il « Corriere del
la Sera » del 14 agosto ribatte che in· 
vece « l'Italia esce dalla guerra trion· 
fante, con un patrimonio di gloria che 
nessuno le contende all'infuori di quei 
suoi figli che si sono messi sin dai 
giorni della neutralità contro la pa
tria ». Il giudizio della storia pertanto 
« sarà più favorevole all'opera nostra 
di quanto l'inchiesta ammetta, perchè 
lo domineranno le luci delle altre pa
gine che prima e dopo Caporetto ab
biamo scritto,. La vera inchiesta sulla 
sconfitta è stata fatta sul Piave e a 
Vittorio Veneto, è lo slogan delle de
stre, Cadorna, l'uomo che non ha mai 
dubitato di sé e della vittoria, diventa 
la loro bandiera, mentre ogni discor:.o 
sulla guerra si conclude con l'afferma· 
zione che nessuno dei caduti è morto 
invano. 

Salveminiani e nazionalisti. Accan
to alla polemica di socialisti e giolit
tiani ed alla difesa a oltranza delle 
destre, bisogna ricordare una terza, 
più complessa posizione: quella di chi, 
pur giustificando la guerra ed esaltan
do la vittoria, non intendeva rinun
ciare ad una severa critica delle istitu
zioni militari italiane e dell'operato dei 
comandi e del governo. Su questa li
nea troviamo gli interventisti democra
tici e tutta quella congerie di gruppi 
di ex-combattenti, di cui il « Popolo 
d'Italia» si faceva portavoce. Il loro 
tono inizialmente è molto acre. • nes
suno sforzo d'indagine e nessuna su
periore serenità di critica varranno a 
persuadere gli italiani che il disastro 
non si potesse e non si dovesse evita
r<.>», scrive il «Secolo», e il «Po
polo d'Italia », più sbrigativo: « I ge
nerali furono i primi a scappare in au
tomobile. Non si accusi il popolo, il 

po~olo che ha sempre avuto troppa 
P.a~tenza » ( 8 ag?st? >: Questi gruppi 
s1 impegnano qumd1 m una polemica 
su due fronti, difendendo la guerra 
contro i socialisti e attaccando i gene· 
rali contro le destre; ma ben presto 
dinanzi al crescere della protesta socia: 
lista, lasciano cadere gli accenti critici 
~!' passare. ~d una esalcazione sempre 
pm 10cond1Z1onata. « Noi contestiamo 
ai socialisti pussisti italiani il diritto 
di combattere il militarismo italiano, 
oerché durante quattro anni sono sta
ti i complici attivi e pas~ivi del mili
tarismo tedesco », scrive Mussolini il 
22 agosto e scatena la sua vena pole
mica contro i « caporeccisti ». Gli fa 
eco il • Secolo » del 17 agosto: « Tem
po è che l'indegna gazzarra finh~ca. 
Tempo è che il leninismo cessi di spu
tare :.ul poema di bellezza e di marti
ri.o della guerra nazionale ». Si ha quin
ch un graduale, ma rapido allineamen
to sulle posizioni della destra, più ru
moroso per il « Popolo d'Italia », ma 
altrettanto chiaro per il + Secolo » 
non a caso il quotidiano fasdsta dedi
ca a fine agosto una serie di articoli 
a Vittorio Veneto, la vittoria senza 
ombre, base delle pretese espansioni
Hiche del dopoguerra, mentre il « Se
colo ,. scrive soltanto: « meglio è la
sciare che la storia eserciti il suo di
ritto. Al di sopra di tutti ». Rinun
ciando esplicitamente a trarre qualsiasi 
conclusione politica dalla guerra. Ché 
anche la condanna rabbiosa di Cador
na, in c:ui persistono democratici e fa
scisti, perde senso e rilievo di fronte 
:tll'accettazione di tutti gli altri aspetti 
ddla guerra. 

Del tutto isolato (e in definitiva vo
tato all'insuccesso) rimane il tentativo 
dell '« Unità » salveminiana di trarre 
dall'inchiesta lo spunto ad un rinnova
mento democratico dello stato. « La 
guerra l'abbiamo vinta, è vero - scrive 
il settimanale il 21 agosto - ma è sta
ta una grande esperienza, che non deve 



essere avvenuta invano. Caporetto non 
è stata tutta la guerra, è vero; ma è 
stato un episodio della guerra, in cui, 
come sotto una lente di ingrandimento, 
si sono mostrate tutte le deficienze 
della nostra cultura e della nostra mo
ralità nazionale». Guerra e dopoguerra 
si rivelano cosl un unico problema, 
senza distinzioni artificiose tra cose mi
litari e politiche: « la guerra, che co
minciò nel 1915, non è finita ancora. 
Continua sotto altre forme. La guer
ra esterna per la salvezza è diventata 
guerra interna per la riorganinazione 
del paese». E Caporetto diventa una 
questione morale, la leva per imporre 
un programma di rinnovamento demo
cratico della nazione e dell'esercito ( « o 
ci saranno dei militari cosl intelligenti 
da accettare questa ~oluzione, o l'eser
cito tornerà ad essere quello che era 
nel 1914: una guardia nazionale, cioè, 
che era stimata poco, ma per quel che 
valeva era stimata anche troppo » ). 

Cadorna come capro espiatorio. A 
queste suggestioni era insensibile Nit
ri; per lui la pubblicazione dell'inchie
sta, come la smobilitazione dell'eser
cito e l'emanvjone di una larga am
nistia, era solo un aspetto della liqui
dazione della pesante situazione ere
ditata da Orlando. Probabilmente non 
gli dispiaceva veder criticata l'opera dei 
suoi predecessori e sminuito il presti
gio delle destre, ma certamente l'am
piezza e la violenza delle polemiche 
di agosto andava oltre il suo proposito 
di « dare al paese il senso che la guer
ra, anche nelle sue manifestazioni este
riori, è finita » (dalle sue dichiarazioni 
programmatiche). Pertanto Nitti volle 
una discussione parlamentare dell'in
chiesta che significasse la chiusura e 
non l'inasprimento; e per marcare su
bito che alla Camera spettava solo il 
ruolo subordinato di confermare la fi. 
ducia al governo (e di ciò Nini si sen-
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ci va sicuro), il consiglio dei mm1stri 
emanò proprio alla vigilia della riaper
tura del parlamento una serie di prov
vedimenti a carico di alcuni generali 
, fine agosto). 

Si trattava del collocamento a riposo 
deì generali Cadorna, Porro, Capello e 
Cavaciocchi e della messa a disposizio. 
ne dei generali Montuori, Bongiovan
ni e Boccacci. I provvedimenti in sé 
non erano gravissimi: Cadorna aveva 
già lasciato il servizio attivo, Porro 
e Capello erano da tempo senza 
comando, e nessun dubbio vi poteva 
essere che, se responsabilità c'erano, 
non coinvolgessero i tre più al ti co
mandanti; con indizi assai minori era
no caduti innumerevoli generali duran
te la guerra. Quanto al collocamento 
a disposizione, non si trattava affatto 
di un provvedimento punitivo, ma di 
un semplice gesto destinato a soddi
sfare l'opinione pubblica, e difatti 
Montuori e Bongiovanni non ne eb
bero la carriera danneggiata. Era in· 
vece grandissima la portata morale e 
politica di questi atti: veniva ufficiai· 
mente sancito che la responsabilità del
la sconfitta era di alcuni generali, no
minativamente indicati e puniti, e quin· 
di non del governo e neppure dell'or
ganismo militare in sé. Anzi, la con· 
temporanea riabilitazione del gen. Ro· 
berco Brusati, il più illustre dei coman· 
danti silurati da Cadorna, veniva a ri· 
badire le colpe personali dell'ex-capo 
di stato maggiore e la capaciti\ delle 
gerarchie militari. Si comprende quin· 
di che questi provvedimenti venissero 
presi in pieno accordo con l'alto co
mando dell'esercito; era proprio il mi
nistro della guerra Albricci (come ri
sulta dal suo archivio personale) a in
sistere per una soluzione politica del
l'intera faccenda, consigliando di non 
demandare ad una commissione mili
tare l'individuazione delle responsabili· 
tà individuali: si sarebbe infatti am
pliato il dibattito, le conclusioni della 
Commissione d'inchiesta sarebbero sta
te inevitabilmente riesaminate e sareb
bero s.ati coinvolti personaggi già as
solti come Badoglio. 

Nitti chiude la discussione. Il desi
derio di Nitti e dei militari di chiu
dere rapidamente la discussione doveva 
avere piena realizzazione. Con la stes
sa subitaneità con cui erano divam
pate all'inizio di agosto, le polemiche 
sulla guerra e su Caporetto declinano 
ai primi di settembre. Nessuno infatti 
aveva più interesse o possibilità di pro
lungare il dibattito: non le destre, che 
avevano evitato una messa in accusa 
del loro regime bellico e salvato la so
stanza delle loro richieste. Non i gio-
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littiani, che avevano raggiunto il loro 
obiettivo di uscire dall'isolamento po
litico facendo pubblicamente sconfe:;
sare le accuse di disfattismo. Non i 
cattolici, che desideravano solo acce
lerare l'avvento del loro nuovo par
tito senza comprometterlo in dispute 
sul passato. Non gli interventisti di 
sinistra, che avevano accettato la limi
tazione della discussione alla respon
sabilità di alcuni capi dell'esercito e 
quindi dovevano ritenersi soddisfatti 
dalla condanna di Cadorna (ma la ri· 
nuncia ad una visione critica della guer
ra li poneva a rimorchio delle destre). 
Non i fascisti, che rinunciando alle 
rivendicazioni ex-combattentistiche si 
erano portati sulle posizioni della de
stra, conservando una tenace avversio
ne a Cadorna ma inneggiando al si
stema Non i socialisti infine, che ve
devano rinsaldato il blocco avversario, 
consacrata la guerra in tutti i suoi 
aspetti e sfumata la grande ondata di 
protesta popolare senza altro risultato 
che un malcontento diffuso, ma che 
non sapevano come rilanciare il pro
blema al di fuori degli schemi già lo
goratisi. 

La discussione dell'inchiesta alla Ca
mera (6-13 settembre) fu quindi piat
ta e muule; commentava il « Corriere 
della Sera »: « si può dire ch'essa sia 
ridotta , oramai, ad una fastidiosa ed 
inconcludente formalità, a cui Camera 
e governo devono sottostare per porre 
un punto fermo al dilagare deì discor
si inutili e dannosi ». L'impostazione 
della maggior parte dei discorsi può 
essere esemplificata con queste parole 
dell'on. Monti-Guarnieri: «Noi non 
vogliamo limitare la discussione al fatto 
doloroso di Caporetto! Vogliamo che 
la verità si sappia tutta intera! Voglia · 
mo che, se ci sono responsabilità di 
qualsiasi genere, siano deplorate e pu
nite; ma vogliamo anche uscir fuori una 
buona volta da questa morta gora! 
Il paese ha diritto una buona volta di 
sapere anche quanto di bello, di buono, 
di nobile, di eroico, di glorioso il no
stro esercito abbia compiuto dal pri
mo giorno sino all'ultimo di guerra! ». 
Come commentava il col. Douhet, che 
quasi solo continuava a protestare con
tro la piega assunta dagli avvenimenti: 
« L'on . Nitti, che dirige l'orchestra, ci 
tiene che non ci siano stonature e 
fragori. Ha abolito i bassi e ~rancasse. 
E' tutto un pezzo in sordina. Quando 
qualche pericolo sarà avvistato, si at
taccherà alla Marcia Reale come nei 
teatri alla minaccia di un panico: Viva 
l'esercito! Viva Vittorio Veneto! E nel 
nome sacro di queste due cose sacre 
saranno seppelliti i delit ti e le colpe, 
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le responsabilità e le vergogne, la giu· 
i;tizia e il dovere • · 

• La vittoria ha sanato tutto •. La 
discussione si concluse con l'approva· 
zione unanime di un ordine del giorno 
di riconoscenza all 'esercito. La destra 
aveva ottenuto che fosse evitato ogni 
riferimento alla sconfitta, all'inchiClòta 
e a responsabilità personali, i giolittia· 
ni invece che la votazione non avve
nisse sull'ordine del giorno Gasparotto, 
formulato e appoggiato dal blocco de· 
gli interventisti di destra e di sinistra, 
ma su uno pressocché identico presen· 
tato da un anodino deputato nittia
no: che Giolitti, fino a poco tempo 
prima aveva fatto bersaglio delle più in
famanti accuse, potesse provocare il ri
tiro dell'ordine del giorno degli inter
ventisti col semplice rifiuto di appog· 
giarlo, costituiva indubbiamente un ro
vesciamento di posizioni anche soltan
to rispetto all'inizio di agosto 

Indubbiamente un brillante succcs· 
so di Nitti, ottenuto a prezzo di una 
sanatoria completa, di una rinuncia ad 
un giudizio sulla condotta della guer· 
ra. Indicativo il significato che Nitti 
dava alla votazione finale: « Che errori 
di uomini vi siano stati, che colpe vi 
siano state, oserei dire che è indiffe
rente alla nazione. Accerteremo le re· 
sponsabilità: ma constatiamo che l'irn· 
presa è riuscita ( ... ). La verità è che 
abbiamo vinto, e la vittoria ha sanato 
tutto ( ... ). Varie sono le formule della 
morale, ma la morale dcl mondo in fon
do è una sola: chi vince ha ragione! ». 
Esattamente la formula su cui la destra 
aveva condotto la polemica! Si capisce 
l'opposizione di Turati, l'unica suonata 
in parlamento, contro « un ordine del 
giorno che significa la concordia uni
versale, la perdonanza d'ogni colpa e 
il colpo di spugna su tutto il passato », 
e la soddisfazione del « Corriere della 
Sera», malgrado la condanna di Ca· 
doma « Caporetto esce dal campo del
la polemica ed entra nella sfera della 
storia; del che dobbiamo sentirci tutù 
soddisfatti •· 

L'inchiesta su Caporetto riceveva co
sl definitivo seppellimento e con essa 
il dibattito sul significato e la condotta 
della guerra. Le critiche degli interven
tisti di sinistra e particolarmente le 
istanze per una riorganizzazione demo
cratica dell'c:.ercito erano sacrificate al 
fronte unico dei partiti borghesi. E di 
lì a pochi anni l'avvento del regime 
fascista avrebbe consolidato e suggel
lato quell'interpretazione retorica ed 
acritica della prima guerra mondiale, 
di cui non ci siamo ancora liberati a 
mezzo secolo di distanza. 

GIORGIO ROCHAT • 
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R oma ha urgente bisogno di una 
nuova Città universitaria; anzi, 

come dirò fra poco, è probabile che ne 
occorrano due Eppure la massima par
te dei prof es sori che insegnano a Ro
ma conosce solo molto vagamente i 
termini del problema o non li conosce 
affatto. 

Questo è il risultato della politica 
perseguita da quasi tutti i rettori del
l'Università di Roma e da quasi tutti i 
ministri dell'istruzione: la politica de
liberata di tenere all'oscuro « i non 
addetù ai lavori». Fra le conseguenze 
deleterie di questa politica sono da 
metterne in rilievo due, che riguarda· 
no il grave problema dell'assetto cdi· 
lizio: 1) l'Università non è venuta in 
possesso di aree circostanti, che pure 
le spettavano per legge; 2) !lOno state 
perpetrate ignobili manovre tendenti a 
togliere buona parte di una area che 
era stata assegnata all'Università di 
Roma dal Piano regolatore definito nel 
1962 e approvato con decreto nel 1965. 
Ciò è accaduto perché non si è fatto 
nulla per mobilitare l'intero corpo dei 
docenti e degli stessi studenti sulla 
base di una seria documentazione dei 
singoli problemi e per esercitare, in 
questo modo, una adeguata pre:.sione 
sugli organi responsabili. che hanno di- . 
mostrato e dimostrano una cecità e 
una mancanza di impegno, nei riguar· 
di dell'Università di Roma, degne del 
più incivile dei paesi arretrati. 

Gli stessi docenti hanno la loro par-

te di responsabilità. La recente convo
cazione del Corpo accademico, decisa 
dal decano professor Ferrabino, ha da· 
to luogo ad un dibattito approfondito 
e concreto ed ha dimostrato che una 
larga parte dei docenti è divenuta con· 
sapevole delle proprie responsabilità. II 
dibattito è stato sereno e civile, cd ha 
fornito c~l la prova che avevano torto 
coloro che erano contrari alla convo
cazione per paura che il dibattito dege
nerasse in una indecorosa gazzarra. 

I • vini tipici •. In una relazione di· 
stribuita a 150 colleghi dell'Università, 
ho già illustrato la necessità che l'at· 
tuale Città universitaria possa espan· 
dersi subito in alcune aree circostanti. 
Data la situazione di emergenza, il Pre
sidente del Consiglio, che è membro 
del Corpo accademico, e il Ministro per 
la difesa debbono promuovere il tra· 
sferimento di edifici ed aree ora occu
pate da amministrazioni militari: è 
l'unico modo di arrecare un sollievo 
reale alla situazione caotica e vergo
gnosa in cui si trova oggi l'Universi
tà. Il problema del trasferimento extra 
moema delle amministrazioni militari 
è da tempo • allo studio ». Occorre che 
le autorità accademiche e tutte le as
sociazioni di docenti e di studenti eser
citino la massima pressione affinché il 
problema sia risolto in breve tempo e 
non nel giro di aJcuni lustri. 

Simultaneamente, deve essere af. 
frontato il problema della nuova Città 



universitaria; e questo problema, a dif
ferenza del primo, non ammette una 
soluzione a breve scadenza. Nella re
lazione sopra citata e in una nota pub
blicata nel numero precedente sono 
state ricordate le disgustose vicende 
riguardanti l'arca cli Tor Vergata, sul
la quale dovrebbe sorgere la nuova 
Città universitaria: una variante re
centemente approvata dal Comune de
curta l'area di 3/5 (da 550 a 190 et
tari), col pretesto della salvaguardia 
dci vigneti che producono vini tipici. 
Alla denuncia sono seguiti diversi com
menti di stampa; ed è risultato in mo
do incontrovertibile che in tutta quel
l'area di vigneti da salvaguardare ne 
esistono in quantità risibile. Baste
rebbe questo per stabilire definitiva
mente il carattere truffaldino e grotte
sco della storia dci vini tipici e per ot
tenere che l'opposizione dell'Università 
venga accolta e l'arca sia integralmente 
ripristinata. Purtroppo, un tale risul
tato non è affatto certo: bisogna bat-
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tersi tenacemente per conseguirlo, co· 
minciando col togliere cli mezzo il pol
verone che tuttora oscura i termini del 
problema. Conviene perciò cercare di 
mettere in chiaro la falsità e il carat
tere sofistico dell'argomentazione con 
cui si tenta di giustificare la spoliazio
ne dell'Università. 

Dice il Comune, nella relazione che 
esamina la turpe variante: noi aveva
mo la ferma intenzione di «recupera· 
re » in altra zona l'area sottratta al
l'Università a Tor Vergata (360 ctta 
ri); ma poi è venuto il Ministero del 
la Pubblica istruzione a dire che al
l'Università non bastano e che glie ne 
occorrono, in tutto, 1200. Noi, Co
mune, esprimiamo « serie perplessità » 
su una cosl elevata richiesta; ma dob
biamo accettare la proposta del Mini· 
stero della Pubblica Istruzione, di par
tecipare . ad una costituenda Commis· 
sione di studio per vedere se è vero 
che occorrono effettivamente 1200 et
tari e poi, se ci convinciamo che è ve
ro, per trovare i 1000 ettari che man· 
cano. Il Ministero dell'istruzione, da 
parte sua, dice, in una lettera invia.ta 
al Comune il 20 giugno del 196 7: 
noi dobbiamo credere alla Sezione tec
nica dell'Università, che, sulla base di 
un'accurata indagine, chiede 1200 et
tari. Intanto, se ne prendono 190 per 
un primo nuovo complesso universita· 
rio; la Commissione dovrà trovare gli 
altri 1000, per un secondo complesso. 

Il filo di questa argomentazione è 
dunque: all'Università occorrono 1200 
ettari; 550 o 190 sono comunque in
sufficienti; tanto vale prenderne 190, 
per salvaguardare la produzione dei 
vini tipi nel superiore interesse dcl 
l'economia agraria nazionale; poi tro
veremo gli altri 1000 ettari. 

Il comportamento del Ministro. Evi· 
dentemente, al Comune e al Ministero 
della Pubblica Istruzione non hanno 
grande stima dell'intelligenza della gen
te. Il carattere sofistico dell'argomenta· 
zione salta all'occhio come un gatto 
arrabbiato. Se i vigneti da salvaguar· 
dare non ci sono; se è vero - com'è 
inoppugnabilmente vero - che la leg
ge non crea in alcun modo un vincolo 
a favore di suoli coperti da vigneti, 
neppure se questi vigneti sono reali e 
non potenziali, allora i 550 ettari deb
bono essere dati subito all'Università. 
Forse che al Ministero non sanno quan
ti lustri di lavori e cli adempimenti 
amministrativi è costata l'assegnazione, 
ora contestata, dei 550 ettari ? Fanno 
finta cli non sapere che il reperimento 
di 1000 ettari adatti allo scopo e poi 
la relativa assegnazione è un processo 
che può comportare, non diversi anni, 

ma diversi lustri, senza contare il tem 
po necessario poi per le costruzioni? 
Ha interpellato, il Ministro, l'Univer
sità per sentire se è veramente indif
ferente, per l'Università, avere 190 op 
pure 550 ettari subito e 1000 oppure 
650 ettari in un indefinibile futuro? 
Risulta di no; al contrario, risulta che 
già il Rettore Papi protestò per la pro
gettata decurtazione dell'area di Tor 
Vergata e si dichiarò contrario all'idea 
che l'Università potesse ottenere una 
sorta di risarcimento con l'assegnazio
ne di un'altra area di 360 ettari, da 
reperire altrove, con l'argomento della 
indesiderabilità di una frammentazione 
in diversi monconi della nuova Città 
universitaria. Questa protesta e questa 
opposizione risultano da un rapporto 
stampato e distribuito ai membri degli 
organi responsabili, compreso il Mi
nistro della pubblica istruzione; pur
troppo non fu diffuso pubblicamente. 
Dunque il Ministro sapeva. Perché non 
ha difeso gl'interessi dell'Università? 
Perché non si è opposto alla pretestuo
sa manovra dei vini tipici? Si deve 
sperare che, nella deprecabile ipotesi 
che il Ministro Gui entri nel prossimo 
governo, gli venga assegnato il dica
sccro dell'agricoltura. Può darsi che 
da quel posto si metta a fare gl'intercs
~i <lell 'Università. 

Quanto al Comune, fortunatamente 
esiste un robusto motivo per invalidare 
la recente deliberazione che approva 
la turpe variante, un motivo che potrà 
facilitare l'azione dell'Università per 
cancellarla: il Ministero dei lavori pub· 
blici, sulla base del voto espresso dal 
proprio Consiglio superiore, aveva ac
consentito allo stralcio a danno del
l'Università a condizione che nello stes
so Piano regolatore venisse destinata 
all'Università stessa un'area equivalente 
a quella stralciata; questa condizione 
era esplicitamente richiamata nel de
creto del 1965, che approvava il Piano 
regolatore: il Comune non l'ha soddi
sfatta. 

l'area occorrente. Rimane tuttavia 
da chiarire la questione principale, sul
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LII decurtar.io"e proposta dal Comune, col 
pretesto delt. salvaguardia dei vigneti, 
dell'area SM cui dovrebbe sorgere la nuo
va C11tà universitaria mette in luce, ol
tre quelle della Giunta Petrucci, le gravi 
responsabilità dtll'on. Gui. Il ministro 
della P.I., che accetta il fatto compiuto 
del Comune, non ha accolto a sua Jtm
po le ragioni dell'opposir.ione del rettora· 
10 prtsentatt al momento della progettata 
sottrar.ione dell'area di Tor Vergata. Nel
le foto: tn alto, una biblioteca di facoltà, 
un'assemblea di studtnli e assistmti; in 
basso, Cui. 
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la quale tante peri;one in buona fede 
hanno idee confuse. Di quale estensio
ne dev'essere l'area occorrente all'Uni
versità? E' esagerata la · ichtesta di 
1200 ettari proposta dalla Seztone tec
nica dell'Università? E >e è esagerata, 
non basterebbero i 190 ettari « sicuri • 
a parte l'imbroglio dei vini tipici? 

Sono domande che ho sentito for
mulare da diversi colleghi. 

Ho studiato la relazione della Se
zione tecnica citata dalla lettera della 
Pubblicazione Istruzione. E' una rela
zione seria, che assume come standard 
un indice medio di 100 metri quadri 
per studente (pur mettendo in rilievo 
i notevoli scarti dalle medie che pre
sentano le esigenze delle diverse facol
tà); e suffraga questa stima coi dati 
relativi a numerose università di altri 
paesi. 

In sintesi, ecco alcuni dati: 
mq. 

Parigi 100* 
Madrid 240 
Rio de Janeiro 200 
Jacksonville, Florida 420 
Mi ami Florida 100 
Michigan 125 
Minne:..ota 180 
Bagdad 133 
Da questi dati l'indice di 100 me

tri quadrati per studente risulta esse
re un limite minimo. In effetti, secon
do le indicazioni di urbanisti che 
hanno esperienza diretta in materia, i 
nuovi centri universitari che ora si 
progettano all'estero, e non solo in 
paesi civili, come il Belgio, ma perfino 
in paesi chiamati arretrati, come la 
Turchia, si tende adottare lo standard 
di 150 metri quadrati per studente, te
nuto conto delle necessità poste dalle 
moderne attrezzature scientifiche, dalle 

(*) Suma appro>simata, che include la 
arca coperta degli alloggi deglì studenti. 

residenze e dalle attrezzature sp~mive. 
Nella relazione della Sezione tecnica 

si ragiona cos}: oggi gli studenti sono 
circa 60.000 (si fa riferimento all'anno 
accademico 1965-66 ); pertanto, sulla 
base di quell'indice minimo, occorre
rebbero 600 ettari, di cui circa un de
cimo sono già in possesso dell'Univer
sità. Ma l'espansione procede rapida
mente; sulla base degli studi della 
SVIMEZ e della Commissione d'inda
gine sulla scuola, nella relazione si as
sume che nel prossimo decennio gli 
studenti dell'Università di Roma cre
sceranno ad un saggio eguale a quello 
previsto, in media, per l'intero paese 
(8% l'anno), cosl che, intorno al 1980, 
la popolazione universitaria romana 
sarà circa il doppio dell'attuale: 
120.000 unità; questa stima, tenuto 
conto dell'indice ricordato sopra, im
plica un fabbisogno di 1200 ettari. 

Uno spezzone di Università. Le «se
rie perplessità. manifestate nella rela· 
zione del Comune a propostito di que
sta previsione non riguardano lo stan
dard dei 100 metri quadri per ~tuden
te, ma s1 fondano su due motivi, uno 
balordo e l'altro serio. 

Il motivo balordo consiste in dò, 
che « l'incremento previsto non è pro· 
porzionato a quello demografico della 
città né del suo più immediato hin· 
terland ». Si può fare a meno di criti
care questa sciocchezza. 

Il motivo serio consiste nella tesi 
che tale incremento « tiene conto an
che degli sviluppi derivanti da gravi
tazioni provenienti da altre regioni, so 
prattutto centrali e meridionali », 
mentre non è desiderabile che ciò av
venga, o almeno che avvenga al ritmo 
attuale. Effettivamente, se si creano e 
si espandono nuove università nel cen
tro e nel sud, l'incremento dell'Univer
sità di Roma può diminuire; e questo 
è certo un risultato desiderabile. Ma 
se si accettano - come credo vadano 
accettati - gli obiettivi nazionali in
dicati da quelle due indagini (SVIMEZ 
e Commissione d'indagine), la critica 
può significare un più lento incremento 
della popolazione universitaria d1 Ro
ma, ma non un incremento nullo o 
bassissimo. Posto che vengono costi
tuite o ampliate università centro-me
ridionali, si può assumere che il rad
doppio degli studenti avvenga per 
esempio in 15-20 anni invece che in 
10 anni. Considerati i tempi tecnici 
e amministrativi occorrenti per trovare 
l'area e costruire un complesso univer
sitario, non è affatto prematuro agire 
fin da ora per reperire l'area di una 
seconda nuova università; e probabil
mente rimane valida la stima del fab-

bisogno proposta dalla Sezione tecnica, 
anche se la si deve riferire ad un più 
lungo periodo di espansione. Tuttavia 
un tale fabbisogno non deve costituire 
l'alibi per giustificare la decurtazione 
dell'area di Tor Vergata. Si tratta dz 
dar vita a due nuovi complessi uni· 
i·ersitari, organicamente disegnati e ca
paci dt funzzonare autonomamente, non 
di creare uno spezzone di Città univer
sitaria oggi ed un'ampia Città universi
taria in un lontano futuro,· e sarebbe 
proprio questa la via che verrebbe ine
vitabilmente imboccata se quella de
curtazione venisse confermata. 

L'area di Tor Vergata, che è costata 
tanti anni di studi e di fatiche « am· 
ministrative •, dev'essere reintegrata e 
deve restare compatta, per creare un 
nuovo complesso universitario, moder
no cd efficiente, a Roma. L'area addi
zionale ( 1200-550-650 ettari) può be
nissimo essere ubicata in qualche zona 
libera del Lazio e divenire una Uni· 
versità regionale: questa prospettiva, 
del resto, era presente ai funzionari 
della Sezione tecnica dell'Università. 

La programmazione delle Univer
sità. Tuttavia, si può muovere un'al
tra critica alle previsioni della Sezione 
tecnica dell'Università. Oggi gli stu
denti sono poco meno di 70.000· ma 
in una Università bene ordinata: no~ 
tutti questi studenti sarebbero studenti 
«a tempo. pieno.•: una parte segui· 
rebbe corsi serali ed anche corsi per 
corrispondenza (ciò che, naturalmente 
andrebbe annotato nei diplomi o nell~ 
lauree); questi studenti non gravereb
bero pienamente sulle strutture. Anche 
un'altra quota non graverebbe piena· 
mente sulle strutture, poiché anche in 
una università bene ordinata e ben fun
zionante ci sono studenti che riman
gono iscritti per un certo numero di 
anni ma che, per vari motivi, non com
pletano gli studi. Tuttavia, in una sif
fatta università (ben diversa da quella 
che conosciamo) la dispersione rimane 
confinata ad una percentuale molto 



modesta. Un indice della dispersione, 
e quindi dello spreco di mezzi e di uo
mini, può essere dato dal rapporto fra 
laureati effettivi e laureati potenziali. 
Supponendo che il numero di anni che 
occorre per giungere alla laurea sia, 
come larga media, cinque, ogni anno i 
laureati potenziali dovrebbero essere 
circa 1/5 del numero totale degli stu
denti iscritti cinque anni prima. Trenta 
anni fa, nel J 935-36, gli studenti iscrit
ti furono 11.300, quelli iscritti 5 anni 
prima erano circa 10.000 e i laureati 
circa 2000 : la dispersione cioè, era 

una farsa 
san1tana 

A volte Il lettore di quotidiani e set
timanali ha l'Impressione di avere 

tra le mani gli atti un congresso scien
tifico: e non gìà per la serietà dell'in
formazione o il rigore e l'obbiettività 
dell'esposizione. ma per la grande 
messe di notizie, a titoli cubitali, su 
esperimenti e cure riguardanti la ma
lattia che rappresenta parcentualmen
te la seconda causa di mortalità del 
nostro tempo: li cancro. 

E' possibile affermare che non tra
scorra mese senza che la stampa 
d'informazione dia notizia di nuovi 
esperimenti terapeutici sul cancro. i 
cui risultati sono confortanti, ottimi. 
promettenti, sicuri. ecc.: mal medio
cri o negativi. La terminologia e 11 con
tenuto di tali comunicati. redatti all'in
segna dell'ignoranza e dell'incompe
tenza. sono non solo un Insulto ai 
tecnici della materia (medici e ricer
catori del campo}. ma anche un Inci
tamento colpevole alla speranza Irra
zionale di una nuova possibilità di cu
ra e di salvezza. 

Il travìsamento - voluto o no. ma 
comunque riprovevole - del risultati di 
un esperimento scientifico è determi
nato non sempre dall'articolista. ma 
alcune volte anche dal ricercatori poco 
obiettivi, frettolosi o desiderosi di 
una facile pubblicità e di una fama 
che si rivela regolarmente effimera. E' 
difflclle Immaginare le conseguenze di 
questo sconsiderato comportamento 
sul malati e sul loro famlgllarl. Tenuto 
presente che non esiste categoria più 
propensa a dar reae a c!arlatanl e 
pseudo scientifici guaritori, ogni qual
volta una di ll!Ueste notizie fa la sua 
comparsa su un periodico - e non ne 
esiste uno senza la sua brava rubrica 
medica - si da Inizio ad una spaven
tosa e tragica reazione a catena che 
culmina nel pellegrlnagglo di centinala 
0 mlgllala di disgraziati Individui alla 
agognata - e Ingannevole - fonte di 
vita. 

La sera del 26 ottobre uno stringato 
comunicato del massimo organo di tu· 
tela della salute pubblica ha finalmen
te messo fine alla più lncredlblle e 
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m1mma. Ecco le cifre corrispondenti 
per anni più recenti: 

1955-56 
1965·66 

1955-56 
1965·66 

laureati 
effettivi 
3.400 
4.764 

studenti 
iscritti 
.36.5QO 
58.937 

laureati 
potenziali 

4 . .370 
9.160 

In questo dopoguerra, come conse
guenza dcl rapido aumento della po
polazione universitaria e dal mancato 
adeguamento delle strutture edilizie e 

VIERI 

sorprendente farsa sanitaria degli ul
timi anni. Per più di vent'anni un certo 
dottor Vierl da Siena, senza aver mal 
comunicato un risultato attendibile In 
alcuna assise scientifica qualificata, 
senza un esperimento su animali da 
laboratorio. senza rendere noto il me
todo terapeutico, ha potuto praticare 
Indisturbato terapie misteriose a ml
gllala e migliaia di malati. L'irrespon
sabilità di certa stampa ha fatto di 
questo oscuro medico, che ricorda più 
la figura dello stregone che quella del
lo scienziato. un eroe benemerito del
la salute pubblica perseguitato dallo 
odio interessato della sua categoria. 
Ora, finalmente, la decisione della com
missione di esperti nominata circa sei 
mesi fa dal Ministro ha rivelato pub
blicamente ciò che tutta la classe sa
nitaria seria conosceva da sempre: 
Vlerl non cura Il cancro. 

Ebbene, cosa fa la grande stampa di 
fronte a questo fatto? Non mette In 
rilievo Il comunicato della commissio
ne presieduta da Valdonl, che pur po
trebbe far cessare la corsa Inutile e 
disperata del malati allo studio di Vie· 
rl: la preoccupazione della stampa è 
un'altra; attaccare il ministro, che pure 
con la sua decisione ha oggettivamen
te permesso una denuncia definitiva 
della mistificazione. 

Gll aspetti più seri e gravi del pro-
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organizzative, la situazione è andata 
dunque progressivamente peggioran
do: oramai ogni anno si laurea poco 
più della metà deJ!,li studenti che in 
una Univeristà ben funzionante si do
vrebbe laureare. 

Se viene attuata a breve scadenza 
l'espansione della Città untversi taria 
nelle aree circostanti, la situazione può 
gradualmente migliorare (ed il miglio
ramento può essere accelerato se, nel
la legge di riforma, s'introduce un li
mite massimo agli anni durante i qua
li lo studente può restare fuori corso 
per esempio, due o tre). --+ 

blema sono stati trascurati del tutto. 
Eppure sono quelli che contano di più. 

Si dice che li nostro è un paese po
vero. che non può dedicare alla ricer
ca scientifica grossi fondi. Ciò è vero 
solo parzialmente. Per quanto riguarda 
Il cancro. In particolare, esiste una 
caotica e criminosa dispersione degli 
aiuti finanziari che vengono ripartiti 
tra innumerevoli istituti. enti e singo
li Individui. senza un minimo di coor
dinazione. senza una sicura dlretiva 
e una visione chiara degli scopi da 
raggiungere e del particolari da stu
diare. Sono decenni che la ricerca Ita
liana non dice una parola autorevole 
in campo Internazionale; I nostri lavo
ri. salvo le rare e lodevoli eccezioni, 
non sono citati in quasi nessuna biblio
grafia. E' questo Il campo nel quale 
l'individualismo italico si è sfrenato 
non essendo per nulla guidato da men
ti autorevoli e capaci. Il lavoro di 
équipe è pressoché sconosciuto e mi
gliaia di Individui, ognuno nel suo pic
colo mondo privato. producono mlllo
ni di pubblicazioni utlll solo all'auto
re per fini particolari e In un orizzon
te limltatlsslmo. Slamo assai lontani 
dal tempi di Madame Curie, di Kock, 
di Grassi e delle grandi scoperte nel 
laboratorio polveroso durante una lun
ga notte Insonne. La mente geniale di 
Sabin a nulla sarebbe approdata se 
non coadiuvata da un'equipe seria e 
unita. tendente tutta allo stesso fine. 

E' possibile che cl sembri inconce
pibile l'Idea di Indirizzare per un cer
to numero di anni un Istituto o un grup
po di Istituti Universitari o Reparti 
Ospedalieri verso una ricerca univoca. 
senza rivalità tra singoli o tra gruppi, 
sgombri dalla fissazione della pubbll
cazloncella con cui arrivare alla docen
za, tesi soltanto a sviscerare un argo
mento o una minuscola porzione di un 
problema? Il risultato sarebbe enorme 
e capace di dar fiducia al ricercatori 
e di dare l'avvio alla risalita del burTo
ne nel quale la ricerca Italiana è pre
cipitata. 

Se poi, fatti onestamente tutti I con
ti, si giungesse alla conclusione che 
non slamo assolutamente In grado di 
stornare fondi per la ricerca, sarebbe 
Il caso di dedicare le energie e Il de
naro a disposizione all'unica terapia 
veramente efficace contro il cancro: 
la prevenzione e la diagnosi precoce. 

• 
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Tutto considerato, come orienta
mento, si può supporre che in una si
tuazione che si avviasse alla normalità 
un terzo circa degli studenti non gra
verebbe pienamente sulle strutture, o 
perché sarebbero studenti «a tempo 
parziale » (corsi serali e corsi per cor
rispondenza, con limitati periodi di 
permanenza nell'Università), o perché 
entrerebbero nella quota semi-fisiolo
gica di dispersione. Allora, partendo 
dalle cifre attuali, la popolazione stu
dentesca che dovrebbe essere sistemata 
sarebbe di circa 45-50.000 invece di 
70.000. Nella Città universitaria attua
le, nelle aree già in possesso e in quelle 
di acquisizione relativamente rapida 
possono trovar posto circa 15-20.000 
studenti. Resterebbero quindi da siste
mare 25-30.000 studenti. Posto che 
l'Università ottenga nei prossimi mesi 
l'intera area di Tor Vergata, occorrono 
10-15 anni per costruire le attrezzature 
e gli edifici . In questo periodo gli ipo 
tetici studenti « a pieno tempo » pro
babilmente cresceranno a 35-40.000 
unità. Tor Vergata basterebbe appunto 
per una tale popolazione studentesca. 
L'ulteriore espansione potrà procedere 
senza nuove paralisi se nel frattempo si 
sarà ottenuta un'altra area di 700 et
tari (e forse più) e se si sarà avviata 
la creazione di un secondo nuovo com· 
plesso universitarzo. 

Ma mentre per Tor Vergata c'è solo 
da battersi per recuperare l'intera area, 
per la nuova area addizionale occorro
no seri studi, per definire meglio il 
fabbisogno dell'arca e per reperirla in 
un territorio adatto e non congestiona
to, non necessariamente nei dintorni 
immediati di Roma Per questo fine 
·- e non per giustificare in qualche 
modo la decurtazione di Tor Vergata -
può essere utile quella tale Commis
sione proposta dal Ministero dell'Istru
zione. Ma, anche prima che nel seno 
di quella Commissione, gli studi devo
no cominciare subito nel seno stesso 
dell'Università, dove abbiamo urbani
sti ed architetti di prim'ordine. Proba
bilmente, anzi, è giunto il momento di 
porre il problema in un quadro più 
ampio e di esigere dal Ministro della 
Pubblica Istruzione la costituzione di 
una Commissione di studio a carattere 
nazionale col compito di programmare, 
dal punto di vista territoriale e orga
nizzativo, la creazione di nuove uni
versità nell'intero paese; questo servi
rebbe a porre il problema nei suoi ter
mini razionali e a far cessare il costu
me incivile di costituire facoltà o uni
versità secondo le pressioni di gruppi 

locali o di personaggi politicamente 
influenti. 

Il vergognoso articolo 13. E tornia
mo a Roma. Il nuovo complesso uni
versitario dev'essere un ampliamento 
dell'attuale Università oppure deve co
stituire una Università nuova ed au
tonoma? Anche questa è una questio
ne da dibattere nel seno dell'Univer
sità. Io sono propenso ad aderire alla 
seconda tesi. In ogni modo appare es
senziale ottenere l'abolizione del me
todo seguito finora per la costituzione 
di nuova facoltà (e, a maggior ragione, 
di nuove università): il metodo dei Co
mitati tecnici, i cui membri vengono 
nominati dal Ministro su designazione 
non vincolante del Consiglio superio
re della pubblica istruzione. Con que
sto metodo, che era stabilito nella 
vecchia legge e che l'articolo U dcl 
progetto di riforma ripropone, si at
tribuisce un grave potere discrezionale 
al Ministro proprio alt' atto della na
scita delle nuove facoltà e università. 
Bisogna battersi a fondo per cancella
re questa norma vergogonosa, di ori
gine fascista, e rendere elettivi i Co 
mitati tecnici attraverso un meccani
smo che dia sufficienti garanzie. Una 
tale questione condiziona ogni nuova 
facoltà e università, ma, particolarmen
te, condizionerà la fisionomia stessa 
della nuova Università di Roma e, poi, 
quella dell'Università regionale, se 
questa sarà la scelta che risulterà de
siderabile. 

PAOLO SYLOS LABINI • 

continuazione 
(cont. da pag. 10) 

i Corbeddu in una bettola; qw s1 svi
luppò una cruenta battaglia, durante 
la quale uno dci Corbeddu ci lasciò le 
penne. 

La catena delle vendette era snodata, 
ma si erano create anche le condizioni 
per permettere alla polizia di fare am
pi rastrellamenti tra le due famiglie. 
Immediatamente tutti pensarono di 
darsi alla macchia; quasi l'intero paese 
sarebbe stato latitante. Questo pericolo 
impensicrl seriamente Succu: distrug
gere le piste di una latitanza cosl mas
siccia sarebbe stato difficile, se non 
impossibile. I vettovagliamenti clande
stini, abbastanza semplici per individui 
isolati, sarebbero stati un castigo di 
Dio per gruppi cosl folti. Questo senza 

contare che i latitanti si sarebbero por
tati dietro odi e propositi di vendetta 
trasformando la campagna e le mon
tagne sarde in una sterminata area di 
agguati e assassinii. 

Succu convocò allora presso di sé 
i rappresentanti anziani delle due fa
miglie e tenne più o meno questo di
scorso: «egregi signori, avete avuto 
un morto per parte. Il conto è saldato 
e che ognuno si pianga il suo morto. 
Volete continuare ad uccidervi o pre
parare clienti per l'ergastolo? Per la re
ciproca pace e tranquillità dovete costi
tuirvi: i fatti possono essere prospettati 
in modo che ci scappi per tutti la legit
tima difesa. L'essenziale è che i vostri 
interrogatori non si contraddicano e 
non rimandino le colpe dall'uno all'al
tro. Le testimonianze confermeranno 
questa linea • . 

Cosl parlò Onorato Succu e così fu 
fatto. Il processo fu celebrato e i 
Poligheddu e i Corbeddu furono 
accomunat1 m un unico giudizio di 
legittima difesa, com'era previsto nel
l'accorta regla del terribile fuorileg
ge. Le due famiglie, pur ferme ai sen
timenti di inimicizia, osservarono scru
polosamente i patti convenuti, e dopo 
l'assoluzione collettiva seguirono la po
litica della coesistenza pacifica. I più 
anziani continuarono a non rivolgersi 
la parola, e tuttora tengono duro, ma 
non hanno mai impedito e non impe
discono che i giovani rompano il ghiac
cio fraternizzando e cancellando sull'al
tare nuziale le macchie di un passato di 
sangue. La si direbbe una tragedia greca 
riscritta dal Manzoni. 

Questa psicologia elementare, dove 
giustizia e ingiustizia si alternano e 
confondono in una dimensione privata, 
bilaterale, è ancora il sottofondo del-
1' anima pastorale sarda. La socialità di 
ogni gesto e azione umana resta un 
concetto equivoco, subdolo, è come una 
pretesa d'ingerenza per la quale non 
si hanno titoli sufficienti. Più che a 
correggere, contribuisce ad allargare 
questa deformazione la giustizia ordi
nata da Roma, costretta ad agire, come 
abbiamo visto, in condizioni che non 
le consentono di suscitare un minimo 
di fiducia. Dalia consapevolezza o meno 
di questa inefficienza deriva la diversità 
di comportamento di magistrati, polizia 
e carabinieri; più che di contrasti di 
fondo si tratta di difformità di valuta
zioni. «Volete notizie dei latitanti? 
- dicono in Sardegna - ebbene cer
catele a Roma. Qui il latitante è uno 
solo, ed è lo Stato ». 

E.C. • 



SIONISMO 
(co11t da f'iJF. I 4) 

di stracegia: una ~cr.11c~iJ di pace, ad
ditando ai popoli .m1bi non la parola 
d'ordine della lotca cancro l'imperiali
:;mo e contro lsrnele. ma quella un 
po' meno astratta della emancipazione 
<lai pericolo di un neocolonialismo oc
cidencalc. Ma per questo occorrono 
agli arabi due cose: democrazia all'in
terno e sicurezza ,\ll'esrerno. A que
sro debbono contribuire 1 socialisti nel 
mondo. Un scrvi1.ìo decisamente cat
rivo al socialismo fanno viceversa quei 
commentatori del tipo di Maxime Ro
dinson, i quali sulla base della pre
messa che I sracle non è un paese dal
le strutture sodali~tc e che anche se 
lo divenisse sarebbe pur sempre una 
escrescenza occidentale in Medio 
Orience, predicano la « Jesioniuazio
ne » di Isrnele. parola vuota anch'essa, 
al di fuori forse cli quelb sua unica 
specificazione concreca, che è la richie
sta di abolizione della « legge dcl ri
torno » ( m,\ quanti sono in realcà gli 
ebrei della Dia:>por.1 the \'Ogliono an
dare ad Israele? . D 'alcra parte lo stes
so Rodinson e mohi con lui ritengono 
che la scelta imboccata da alcuni paesi 
arabi come l'Egitto. attraverso la na
zionalizzazione dei mezzi fondamentali 
di produzione, sia una scelta assoluta
mence socialist.. perché questa è la 
:;tessa scelta faun a suo cempo d:il
l'URSS e dalla Cina popolare, mentre 
tutte le altre promesse e premesse del 
socialismo attinenti al campo sovra
strutturale, come la libertà della cul
tura, la legalità. la lotta contro l'alie
nazione, avrebbero un'importanza re
l<1tiva e potrebbero anche venire spon-

Hanno inviato contributi per la 
pubblicazione. ristampa e diffu
sione degli scritti di 
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taneamentc tra diversi. per non dire 
addirittura moltissimi anni . Ragionan· 
<lo in questi termini pauros:11ncncc 
schematici, questi « socialisci » nòn si 
rendono forse conto che in realtà il 
« grande » ri\•olgimento strutturale di 
!:erci paesi arabi va decisamente rid1-
mensiona10 non appena si tenga conto 
che la nazionalizzazione è scata fatta 
contro un potere essenzialmente feuda · 
le legato al capitalismo straniero, men· 
tre oggi lo stesso capitalismo straniero 
può benissimo trovare una nuo\'a e più 
solida base di appoggio nelle sfere di
rigenti dello Scato n:wionalizzatore 
Come al solito ritorna calzante l'esi · 
genza di una struttura democratica, 
anche in forme diverse da quelle occi
dentali, di quegli Stati e <li quelle so· 
cietà. Per dare poi concretezza alle pa· 
role d'ordine «contro l'impcrialii.mo 
americano)) (e anche contro il neoco 
lonialismo europeo) occorre misurarsi 
da parte degli arabi contro la realtà 
e non contro i simboli di una civilcà. 
Per 011enere che i propri p;1esi non 
siano terra di sfruttamento Jcl capitale 
finanziario stramero, gli ar;1hi non 
possono evidenremencc prescindere dal 
mondo « ricco », rifugiandosi in una 
nuova autarchia, ma instaurare con 
esso rapporti nuovi, nel C"•lmpo de 
rapporti internazionali pubblici e pri· 
vati. attra\'erso i quali la loro l\ lfMcità 
contrattuale e politica aumenti . In ul · 
tima analisi del resto :1nchc la scelt.1 
del mercato socialbta in luogo d1 quel
lo capitalista, pone a questi paesi lo 
stesso tipo di problemi, per non cor
rere il rischio di svolgere un ruolo ~u 
balcerno al mondo socialista. 

La emancipazione Jei paesi arabi, 
lo sviluppo di Israele ed t1na ~trntcgia 
di pace a lungo termine nel i\lcdio 
Oriente sono obbiercivi che solo il so 
cialismo può proporsi seriamente. Ma 
occorre che da parte delle forze so
cialiste si voglia veramente questo e 
non lo si dica solamente. L:i policil·.1 
della coesiscenza in altri termini ha bi
sogno di uomini impegnati e corag· 
g1osi e non di \'uoti dedamacori che 
si dichiarano d'accordo per la esisten1.1 
dello Stato di Israele e d1e non fanno 
poi nulla per garantirne l'esistenza . A 
costoro va ricordato che la locta degli 
arabi contro gli ebrei è iniziaca con un 
preciso obbiettivo: impedire che vi 
fosse uno Stato israeliano: quando gli 
arabi rifiutando il voto cieli 'ONU nel 
194 7 scatenarono la guerra, essi :.pa
ravano sui kibbut.dm, cioè sul « mi
crosocialismo » e non sul « capitali
smo » israeliano. • 
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