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11 pensiero dei fatti di Francia e del
le lotte gravi che ne devono determi

nare il destino era ben presente nelle 
discussioni delle direzioni del PSU e 
dclln DC, e dava inconsueto serietà e 
concretezza alle preoccupazioni espres
se anche dall'on. Rumor, lontano dai 
compiacimenti post-elettorali per lo 
scampato pericolo. Quei potenziali di 
malcontento, di dissenso e di nuove 
aspirazioni, così facilmente esplosivi e 
travolgenti sono un campanello di al
larme contro le illusioni di placidi go
dimenti della vittoria. 

E dentro quell'alllarme aveva una 
voce particolare il pensiero dei comuni
sti presenti in modo determinante nel
la lottn di potere in corso qualunque 
sia )'evoluzione della agitazione sinda
cale e dci rapporti politici in seno nlla 
opposizione. Diventa concreta la pro
spettiva di un governo a Parigi, tran
sitorio o stabile, a partecipazione CO· 

munista. 
In queste condizioni cli spirito, che 

lasciano ormai alle spalle le blande eser
citazioni del dialogo, hanno suono di 
scaramanzia le reiterate affermazioni 
sulla delimitazione di maggioranza già 
destinata a rapide erosioni sul piano 
amministrativo, di validità fin d'ora 
provvisoria per la sinistra democristia
na, e già contestata dalla sinistra socia
lista. 

Questa può essere naturalmente solo 
una conseguenza di una scelta maggio· 
re che il Partito socialista e dentro di 
esso la sua sinistra sono chiamati a fa. 
re dopo il duro verdetto delle elezioni. 
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FRANCIA: la paralisi drllr C"lllà 

LE SCELTE 
SOCIALISTE 

La reazione alla infelice prova eletto
rale è statR almeno nelle espressioni 
dei responsabili, di intensità pari alla 
gravità dell'impegno politico e morale 
che ora si pone al partito di ritornare 
ad una politica socialista genuina ed 
effettiva. 

Paura di un gove rno provvisorio. 
Nella cornice delle preoccupazioni per 
l'avanzata delle sinistre, e per la spin
ta a sinistra che anche essa è obbliga
ta a rilevare in Italia e nel mondo, è 
la diffida pronunciata dalla attuale mag
gioranza del PSU che ha impegnato la 
risposta della DC. Nella espressione 
verbale dcll'on. Rumor essa va ben più 
in là dei placidi orizzonti preelettorali, 
quando si profilava una Legislatura 
tutta occupata dalla coscienziosa dige· 
stione delle regioni. Si parla di profon
de trasformazioni e di un patto di al
leanza « ricco di contenuti ». 

L'accento è diverso perchè risente 

delle preoccupazioni su ricordate. Ma 
a que~to verbiage grandiloquente di 
promesse destinate a sgonfiarsi come i 
palloncini dei bambini si è cosl abi
tuati, anzi se n'è così stufi, che si pen· 
sa subito alle promesse del marinaio, 
tanto è scnrso il margine di credibilità 
pubblica rimasto ai capi della Demo
crazia Cristiana. Comunque Rumor, 
impressionato, per ora, dalla tempesta 
minacicata da De Martino. restituisce 
In palla ai socialisti: dite la vostra, che 
io vi mostrerò allora la mia ricchezza 
di contenuti. 

La DC ha giustificata paura di un 



governo provvisorio, fino al congresso 
socialista, facile preda d'imboscate, an· 
che se sostenuto all'esterno da socialisti 
litigiosi e divisi. Le manca una ruota 
per funzionare in Parlamento, ed ha in
sostituibile bisogno dcl PSU per questo 
veicolo dcl centro-sinistra. Non penso 
daV\'Cro che a nessun uomo politico 
sensato possa già venir in mente la 
fantasia di una ruota di scorta comu· 
nista. 

Ma In forza contrattuale socialista è 
ora tale da imporre alti prezzi. Lo è già 
stata in altri tempi, come al momento 
della contratta:.done del centro sinistra 
Le delusioni che sono seguite vengono 
ora scontate dni socialisti, e di riflesso 
dai democristiani. Che cosa vorrebbero 
i prezzi ora contrattati? Non per nul· 
la i repubblicani, politicamente dissan
guati da soluzioni provvisorie, insisto
no per prC"ai <lu pagarsi subito ed in 
concreto. Tutte cose facili, facilissime 
a dirsi Mu quando ~tli impegni da pa
g.1r subito scottano al grosso della De-

TANASSI 

mocrazia Cristiana di tetragona natura 
ed al suo Ministro del Tesoro allora la 
musica cambia, preludendo subitamen
te aUe temporeggiatrici diluzioni che 
portano al 19 maggio. 

Mi scusi In maggioranza socialista se 
le delusioni del passato ispirino limita
ta fiducia nella sua forza direttiva di 
governo, e se sovrasti tuttora purtrop
po ]a delusione più grave dell'avvilen
te sfruttamento del sottogoverno. E 
tuttavia in via oggettiva si deve ricono
scere che sul piano contrattuale il con· 
fronto PSU-DC è stato mutato dallo 
allineamento, sino a ieri inatteso della 
ala socialdemocratica su posizioni di di
simpegno. Arrischiare conti e previsio
ni su questi mutevoli orientamenti di 
corrente può essere gratuito ed ingan
nevole. Resta tuttavia la impressione 
non di una passeggera manovra ma di 
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la 1'i.ta politica 
un conto e proposito di più ampio rag
gio, di non vicina scadenza, e quindi 
di maggior capacità di resistenza. 

Un tiro alla fune. Ecco dunque una 
complessa prospettiva di imprevedibili 
sviluppi. Supponiamo, come è dovero
so, che i responsabili tengano fede alle 
posizioni assunte, che il disimpegno so
cialista vinca e la Democrazia Cristia
na sia obbligata a subire il governo 
provvisorio. E' una cosa cos1 grossa 
e grave per quel partito che i diffiden
ti come me ci crederanno solo quando 
sarà un fatto compiuto. Ma bisogna 
mettere in risalto che più del successo 
elettorale è questo sfondamento di unn 
posizione socialista involutiv.1 che in· 
dica il valore politico della spintn a si
nistra. 

Ma quale sarà la sorte del tiro alla 
fune tra il disimpegno soci.lista ed un 
monocolore democristiano ohhligato 
per quanto provvisorio a non deluder
lo? Vi è un oste col quale i sosteni-

tori del centro-sinistra non hanno fatto 
i conti. E' la opposizione di sinistra, 
interessata a mettere il primo ed il se· 
condo di fronte a scelte critiche, quali· 
ficatrici di posizioni di sinistra. Se per 
l'on. De Martino questo tempo di at
tesa è un purgatorio per provare la rea
lizzabilità di un centro-sinistra scrio, 
temiamo sarà un duro prezzo pagato 
alla lealtà di una posizione centrale co
me è quella di un segretario di partito. 

E' davvero fuor di luogo almanac
care quale sarà la condizione in cui si 
troverà il partito di fronte ad un con
gresso che non sia solo più un,a sede di 
recriminazioni e debba procedere a<l una 
scelta meditata. Se varrà la logica po· 
litica, quanto resta nel partito di legato 
agli interessi dei lavoratori ed alle at· 
tese dei giovani dovrà confermare, defi
nitivamente speriamo, la incapacità or-

loMBARDI 

ganica nella Democrazia Cristiana nel
la sua attuale espressione unitaria ad 
accettare e realizzare una politica in
ternazionale di sinistra, una politica 
economica di coerenti e trasformatori 
interventi dirigisti, una politica di rea
li e trasformatrici prelazioni sociali. 

Non è la dialettica astratta dei mo
vimenti sociali e politici a prevalere 
abitualmente nella vita e nelle decisio
ni dei partiti. Interferiscono ed ubuual-

De MARTINO 

mente prevalgono altre logiche impure. 
Sorge oggi tuttavia contro di esse una 
nuova speranza: che nel difficile e du
ro periodo che ora attende il Parlamen
to italiano si apra la via alla scelta del
la sinistra socialista minoritaria indicata 
con forza da Lombardi. 

Potrà essere questa a determinare la 
strada di tutta la sinistra, inizio di un 
nuovo assestamento di forze anche fuo
ri dcl partito socialista, organii.zate o 
non, in una base politicamente ancora 
incondita, ed apertura infine alla pro· 
spettiva di una sinistra integrale, capa
ce di dare stabile espressione politica 
al popolo ed alJa democrazia italiana. 

Su questa linea ha sempre operato 
ed intende operare L'Astrolabio, lieto, 
non orgoglioso, che i fatti gli abbiano 
dato ragione. 

FERRUCCIO PARRI • 
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La vita politica 

NINNI, TANASll, PAOLO Rol11 

SOCIALISTI 
il difficile 
addio· a moro 

•I ' tuo ....... cuo Nenni, ~ ICID
pre stato quello di lcprti iù agli 

uomini cbe .ne lilièe politiche ~. Men
tre TIDMli prc•mnri• queste puole nel
la cm di Ponnia del Va piaidente 
del C<-ialio, De Martino, Brodolini 
e ~ li pardao in &a:ia piut
tolto sorpmi. A Nenni cbe aveva in
'fitato la ,.eteria del PSU a tempe
me le critiche • Mmo tenendo pre
sente che la politica dei IOCia1isti si er;a 
strettammte llldata in questi cinque 
mmi • quella del Piesidente del Qmsi. 

allo. siunaeva una risposta insolitamen
te dura pr:oprio dall'uomo che ba ICID· 

pre avuto fama di gnndc remissività. 
D vecchio lader tenta UDI sin trop

po facile rltoniooe polemica, sperando 
di evitare un collegamento tattico con
uo di lui, di çui avverte a volo la pe
ticololit1. « PropriO tu dici queste co
le ... • A CIOll .nuda Nenni lo capilco
no tdtti; al ruolo di fichiario di Sa
npt tempre nolto da Tamssi. Il co
"lelletuio IOCWdemocntico del PSU 
li r1sponde però CIOll una prdntezza 
ile i laoi c:alleghi DOD gli COOOl<lC\'mO: 

• llmmo io IOal> stato lepto ICIDPrc 
'aD ... tociaUsta, meDbe tu ti 
lllhaaBnalO .. Pxo di Ull gesuita 

<Moro •• 

faccia > di Taoasi senza nemmeno ten-
~ di ~lo. ~ ambienti poli-
aa rommu i puen aooo acon incerti 
sul ruolo che in questa presa di poli
ziane del capo-fila dei aocialdemocratici 
ba awto il presidente Sapnt, che tutti 
concotdemente definilC'OO() c:mtc:mato 

dai risultati elettorali (cira>lano persino 
ncconti che non meritano di essere ri
feriti a proposito di sue reazioni incon
trollate alle prime notizie sulla sconfit
ta socialista), IDI che pochi ritengono 
COlllf8rio all'imnwliato ritorno dei ~ 
cillisti al Governo. 

Giornali solitlJllellte ispirati al punto 
di vista del Quirinale, come la Stt1111/Jd 
di Torino, anche dopo che Tanusi si 
~ pronunciato conuo il riertuo del PSU 
al governo, continuano ad auspicare con 
KCCDti acconti una ripresa immediata 
del centro- sinistra, e anche ~to sem
bn un elemento a favore desii osser
vatori che ritenaono difformi le attuali 
poliziooi di Seprat e di Twasi. Ma 
se Suapt non ~ fautore di 1Dl rilancio 
della politica IOCialista basto SU UD di
simpegno almeno temporaneo nei con
&onti della DC, per quale ragione e 

""' quali p!Olpeuhc T; 
cato insieme • De Martino contro 

ni, determinando tra l'altro UDI ta 

peeante e ingloriosa del Presi-
dente del PSU che certo non avrebbe 
mai previsto UDI concluaione della SUI 

carriera politica come quella che si p~ 
spetta oai dopo la sconfitta elettorale 
e le nuove dislocazioni da eua PJ090" 
cate all'interno del partito? 

La sola spiegazione ~sibilc sta nel
la paura di Mancini e sue ambizio. 
ni ...,onicbe nei coa&ooti di hltta 

la destra socialista, che angoscia Tanas
si fin da quando si è profilata una 
condidatura di Ferri alla segreteria del 
partito, diventata più insidiosa all'inc» 
mani delle elezioni. 

Sono infatti numerosi gli esponenti 
dell'ex PSDI che hanno condotto la 
loro ~pagna ele~t~rale con l'appoggio 
del DllDJStro Manaru, e Tanassi non ba 
particolari motivi di gioire per l'alta 
percentuale di ex-socialdemocratici ri
sultata eletta nelle liste dcl PSU: uolni
ni come l'on. Napoli, eletto in Calabria, 
o come l'on. Quaranta, che ha insidiato 
il potentissimo Angrisani nella sua roc
caforte di Salerno, fanno parte senza 
dubbio della folta truppa di deputati 
devoti al ministro dei Lavori Pubblici. 
Per Tanassi si prospettava quindi il ri
mo di arrivare al Congresso con il 
ruolo irrilevante dcl notabile isolato e 
privo di potere contrattuale nei con
fronti di Mancini, delfino di Nenni e 
capo delle destre di ogni sfumatur~ e 
di ogni estrazione. 

E' quasi certo che quando bisognerà 
compiere la scelta di fondo tra centro 
~tra e p1111ggio all'opposizione, T• 
DU11 sceglierà il centro-sinistra. Per 
lui, e per le forze che vuole continuare 
a rappresentare, la posizione governati
va è irrinunciabile condizione per so
pnvviverc. Ma a questa scelta Tanuai. 
vuol~ arrivarci da protqonista in gra
~.di contrattare con Mancini la spar
tmone della torta. Non è difficile cre
dere che Sarapt, con quel certo distac
co che gli viene dalla posizione che oc· 
cupa, si renda conto che questa scelta 
tattica di Tanuai. a favore dei suoi in.. 
tercui particolari, comprometta in pro-



spettiva la vittoria della destra e dia 
vita ad una soluzione di disimpegno dei 
socialisti dal governo che favorisce 
obiettivamente il discorso politico di 
De Martino e di Lombardi. 

L'S.O.S. di Nenni. Nella direzione di 
martedl 28 Nenni si è presenta
to scontando l'esistenza di una mag
gioranza contraria al rientro del parti
to al governo, in una situazione perso· 
nale veramente disastrata. Il suo ap
pello a favore di Moro non l'aveva ac
cettato nessuno, neppure Mancini, lea
der della frazione governativa, che ave
va indirettamente accennato ad un go
verno Colombo, conformemente ai pat
ti della triplice alleanza, escludendo co
munque una riconferma del presiden
te del consiglio uscente. 

Nemmeno certo sortite contro la 
proposta di disimpegno di De Martino 
e di Tanassi avanzate nei giorni prece
denti alla direzione da ministri vicini 
ai due co-segretari erano approdate a ri
sultati utilizzabili per la creazione di 
un governo di coalizione. Preti ha fi
nito per stare con T anassi cosi come 
il ministro Mariotti non ha abbando
nato De Martino. 

Con sorprendente aggressività Nenni 
ha parlato ad una direzione tendenzial
mente ostile lanciandole un appello 
che, al di là delle sue stesse immedia
te finalità, è difficile non definire rea
zionario per le argomentazioni che Io 
hanno sostenuto. Superando il suo tra
dizionale discorso sul pericolo di de
stra, Nenni ha chiesto una soluzione 
stabilizzatrice in nome di una conce
zione dell'ordine democratico sulla qua
le avrebbero potuto convenire, da De 
Gasperi a Saragat a Scelba, tutti i pro
tagonisti del centrismo. L'argomento 
fondamentale contro il monocolore è 
stato quello che « esso non reggerebbe 
un quarto d'ora » alle tensioni politico· 
sociali « che incombono minacciose sul
!' orizzonte europeo ». 

Negli stessi termini usati da Spadoli
ni sul Corriere della Sera in un fondo 
intitolato « I nervi a posto » il presi
dente del PSU ha tentato di convincere 
la direzione che non era successo nulla 
di grave con le elezioni del 19 maggio 
e che comunque la cosa più grave « sa
rebbe quella di fare aspettare il paese 
alcuni mesi solamente perchè il nostro 
partito deve tenere un congresso». 

Mentre scriviamo si sta confermando 
il prevedibile fallimento del tentativo 
di Nenni. De Martino gli ha detto di 
no in un intervento puntuale, nel qua
le le tensioni alle quali Nenni aveva 
alluso in maniera del tutto negativa, 
sono diventate dei punti di riferimento 
necessari alla politica riformatrice dei 
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socialisti, ed ha chiarito che il monoco
lore che si farà non potrà avere il con
senso aprioristico del PSU che dovrà 
anzi in questa esperienza misurare se
veramente la volontà politica della DC 
dopo il 19 maggio. Anche Tanassi, sul 
cui ripensamento dell'ultima ora Nenni 
faceva probabilmente affidamento, si è 
pronunciato con chiarezza contro la ri
costruzione del centro-sinistra arrivan
do ad accusare il presidente del PSU di 
concepire un « interesse nazionale svin
colato dagli interessi del partito socia
lista ». 

Con grande violenza ha detto il suo 
no a Nenni anche Paolo Vittorelli, ami
co di De Martino, che ha cosl sintetizza
to il bilancio della politica del centro
sinistra: «mentre Moro ci faceva pazien
tare al governo, la bonomiana bloccav~ 
nelle campagne ogni prospettiva di rin
novamento, la confindustria contrasta· 
va vittoriosamente ogni Indirizzo non 
liberista di politica economica, il san
fedismo sbarrava la via ad ogni rifor
ma della scuola ». 

Lombardi ha parlato con l'accento di 
chi ha visto confermate le proprie pre
visioni sulle conseguenze nefaste per 

SOCIALISMO 
E PROVVIDENZA 

L 'avvocato Michele Celidonio è un 
senatore neo-eletto del PSU, in 

quel di Sulmona. Forse segue poco 
la cronaca politica se in piena cam
pagna elettorale riteneva che le ele
zioni si sarebbero tenute nell'aprile 
anziché in maggio: ma, se ignora la 
cronaca, conosce a perfezione il me
stiere politico, seecie quello di un 
socialista baciapile che, in perfetta 
linea col centro-sinistra doroteo, si 
aliena i voti operai ma si guadagna 
quelli dei preti e dei Comitati civici. 
Ecco la circolare a stampa, senza 
altri commenti e senza modifica 
alcuna di sintassi o di corsivi, che il 
neo-senatore socialista Celidonio Mi
chele, pupillo del già carrista on. 
Nello Mariani, ha indirizzato ai suoi 
elettori: 

Carissimi, 
la fiducia del Partito Socialista 

Unificato (sono un socialdemocrati
co sin dal 2-4-947) mi ha sollecitato 
ad accettare la candidatura al Se
nato per le prossime elezioni poli
tiche (aprile 1968). 

E' una grossa responsabilità, che 
vorrei evitare, per non sottrarmi ul
teriormente dal desiderio sempre 
più avvincente di vivere il calore del 
mio focolare domestico accanto alla 
mia diletta compagna ed alle mie 
tre bambine. 

La vita però, quella vera, si vive 
intensamente, se vissuta al servizio 
della collettività. 

Solo così la nostra esistenza può 
proiettare nel futuro, lasciando so
pravvivere la nostra memoria, attra-

La vita politica 

i socialisti dell'involuzione del centro
sinistra e, spingendo alle estreme con
seguenze il ragionamento di De Mar
tino, ha proposto che al monocolore DC 
il PSU non garantisca niente e conceda 
il suo voto « caso per caso ». 

Le carte delle sinistre. Se, come tut
to lascia prevedere, la direzione socia
lista si concluderà con la decisione di 
contrattare il consenso ad un monoco· 
lore DC, si aprirà una situazione nuova 
nella quale le componenti di sinistra 
del PSU potranno giocare parecchie car
te. Il paese è travagliato da grosse que
stioni, come quelle relative alla scuola 
e quelle, emerse nel dibattito sulle pen
sioni, relative alla gestione dei fondi 
previdenziali. La spinta proveniente 
dalla Francia, pur esprimendo una si
tuazione politicamente e socialmente di
versa dalla nostra, non potrà non con
tribuire a dare alle future lotte che si 
svolgeranno nel nostro paese un carat
tere molto radicale e molto combattivo. 
Che i socialisti si trovino fuori dal go
verno in momenti probabilmente molto 
critici per lo sviluppo della democrazia 
italiana è un fatto della massima im-

-.: 

verso l'esempio di una vita plasma
ta cristianamente e quindi social
mente utile per sé e per gli altri. 

Questi sentimenti e soltanto que
sti mi potranno indurre ad accetta
re, confortato e sostenuto dalla sti
ma e dalla simpatia di quanti già 
conoscono il modesto slancio del 
mio operare. 

Sono un candidato, che non pro
mette magiche prospettive, il cui 
realizzo futuro è affidato alla Prov
videnza più che agli uomini. 

Non tendo la mano per mercan
teggiare un voto: offenderei la vo
stra e la mia dignità. 

Chiedo soltanto di avere anche il 
vostro consenso alla mia candida
tura. 

Siete voi con la vostra cosciente 
responsabilità, a comunicarmi se mi 
ritenete degno di rappresentare una 
parte del nostro Abruzzo al Senato 
della Repubblica. 

E' una verifica della mia idoneità. 
Se il vostro è un sì a carattere 

maiuscolo, vi prego di assicurarmi 
il vostro conforto ed incorag~iamen
to nel rispondere a questa mia lette
ra, utilizzando l'unita busta. 

Al contrario - e ve ne sono ugual
mente molto grato - non rispon
detemi affatto e saprò così rinun
ciare ad un impegno, che, se deve 
scattare, è soltanto perché io possa 
con l'aiuto della Provvidenza essere 
veramente utile all'atteso progres
so della nostra terra, del nostro 
Abruzzo. 

Mi dichiaro in attesa della vostra 
risposta e che Iddio ci protegga. 

Vi abbraccio. 
• 
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P1ccou 

Quanto alle domande sul significato 
di questa «stranezza», Rumor e Pic
coli si rendono presto conto che per la 
DC, almeno per il momento, hanno 
ben poca rilevanza; saranno magari im
portanti per sapere quello che accadrà 
fra qualche mese, ma loro ora sono co
munque nelle peste e le eventuali ri
sposte non li aiuterebbero certo ad 
uscirne. 

Rumor si reca prima da Moro, poi 
vede Fanfani, poi ancora Colombo e 
infine Taviani. In questa atmosfera di 
incertezza, i risultati delle elezioni re
gionali del Friuli Venezia Giulia pas
sano pressoché inosservati, nonostante 
registrino rispetto al 19 maggio un nuo
vo aumento delle liste democristiane. 
Si discute sulla opportunità di rilasciare 
una dichiarazione, ma si preferisce non 
farne niente. Nelle sale di Palazzo Stur
zo c'è infatti un certo « panico del suc
cesso»: dati i precedenti è meglio evi
tare ogni ostentazione di vittoria e tut
to ciò che possa suonare umiliazione 
per i socialisti. 

la riunione della Direzione. All'in
segna di questa stessa preoccupazione 
si aprono martedl 28 giugno, contempo· 
raneamente a quelli della Direzione so
cialista, i lavori della direzione demo
cristiana. 

Rumor riassume la situazione, ag
giungendo come unica notizia confor
tante che Nenni appare deciso a soste· 
nere il rilancio del centro-sinistra sia 
davanti alla Direzione sia davanti al 
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comitato centrale, anche a costo di es
sere messo in minoranza. In queste 
condizioni la riunione della Direzione 
non può che essere interlocutoria e la 
unica cosa che si può tentare di fare è 
un documento politico che fornisca 
aperture e garanzie ai socialisti, senza 
molte speranze tuttavia di riparare una 
situazione che sembra ormai compro
messa. 

Anche questo documento, insolita
mente dimesso per il partito di maggio· 
ranza relativa, non contiene alcun ac
cenno al successo della DC. « La De
mocrazia Cristiana - vi si afferma -
rileva che 18 milioni di elettori banno 
dato la loro fiducia ai partiti del cen
tro-sinistra ed è ben consapevole del 
contributo significativo che da queste 
forze può venire ad una politica di pro
gresso nella libertà. La direzione affer
ma quindi l'urgenza di ridare vita alla 
coalizione di centro-sinistra con la par
tecipazione organica e diretta delle sue 
tre componenti per risolvere senza indu
gio i problemi già avviati e per affron
tare i problemi nuovi che l'evoluzione 
della società italiana propone ». 

Più oltre il documento approvato alla 
unanimità, sottolinea « la necessità di 
consolidare la collaborazione delle forze 
democratiche di. centro-sinistra, garan
tendo nei contenuti programmatici una 
idonea risposta alle esigenze della so
cietà italiana». Con la approvazione di 
questo documento la direzione si scio
glie dando mandato all'on. Rumor di 
prendere contatti con gli altri partiti 
del centro-sinistra. Per dare maggiore 
vigore alla « apertura » verso i socia
listi, Piccoli rilascia ai giornalisti una 
dichiarazione in cui afferma la disponi
bilità della DC per un « nuovo corso » 
del centro-sinistra. 

E il Presidente del Consiglio? « Il 
Presidente del Consiglio on. Aldo Moro 
- aveva informato un comunicato uffi
cioso - nell'intento di lasciare alla di
rezione della Democrazia Cristiana la 
più ampia libertà di discussione sulla 
situazione politica, non partecipa alla 
seduta». L'assenza di Moro viene spie
gata q:m le consuete ragioni di corret
tezza, di cui il Presidente del Consiglio 
ha dato prova anche nel corso di pre
cedenti crisi di governo. Ma la crisi di 
questa volta è diversa e la sua assenza 
acquista quasi un significato simbolico: 
il dopo-Moro è già comincia~o, la suc
cessione è aperta. 

La vita pol itica 

Una corsa all'indietro. La corsa alla 
successione non avviene però nella ma
niera prevista dai commentatori politici. 
E' una corsa all'indietro. Taviani fa ca
pire con un discorso di non essere di
sponibile per una soluzione transitoria 
e pone anzi, attraverso i suoi portavoce, 
la propria candidatura alla segreteria · 
del Partito nel caso di un incarico a 
Rumor. Colombo che nutriva maggiori 
ambizioni si affretta ad imitarlo. Fan
fani opta per il Senato e pone chiara
mente la sua candidatura alla Presiden
za di Palazzo Madama. 

Rumor rimane solo davanti ai so
cialisti. 

Questa volta, a differenza che nel 
1963, non c'è alcuna possibilità di dar 
vita a un « Governo Leone » di ordi
naria amministrazione, che attenda pas
sivamente il chiarimento interno socia
lista. Innanzitutto manca l'equivalente 
di Leone. E poi mancano le condizioni 
che consentirono la formazione di quel 
governo: un presidente democristiano 
al Quirinale, la crisi economica, il suc
cesso liberale, la pressione delle destre 
nel Parlamento e nel Paese contro il 
centro-sinistra. 

E' da poco conclusa la direzione de
mocristiana che giungono sul tavolo di 
Rumor i resoconti degli interventi pro
nunciati da De Martino e Tanassi alla 
direzione socialista. Sia De Martino che 
T anassi escludono la soluzione di un 
governo di ordinaria amministrazione. 
« Il PSU - afferma De Martino 
non può continuare a condividere re
sponsabilità dirette di governo se da 
parte democristiana non si dimostrerà 
che l'epoca delle tentazioni è finita. 
Occorre dunque una chiara iniziativa 
per modificare il quadro attuale e de
terminare una situazione nuova. Spetta 
alla DC in primo luogo di dare questa 
dimostrazione con i fatti. L'atteggia
mento socialista nei confronti del go
verno, che dovrà pure costituirsi, di
penderà dal grado di impegno che esso 
porrà nella direzione da noi indicata». 

« In queste condizioni - afferma 
Tanassi - non è possibile per i socia
listi partecipare ad un governo con la 
DC. Essa deve chiarire i suoi rapporti 
interni, presentarsi con maggioranze e 
minoranze omogenee e non con false 
unanimità il cui conseguimento riversa 
sui socialisti il prezzo dei ritardi dello 
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sviluppo democratico e sociale del 
paese». 

Poco più tardi, Rumor è portato a 
conoscenza di una dichiarazione di Ca
riglia, a commento dcl documento del
la Direzione DC. Il contenuto della di· 
chiarazione, che è tutto un attacco aJ 
partito di maggioranza relativa, non è 
molto chiaro se non in un punto, là 
dove critica la comoda distinzione de
mocristiana fra leadership di governo 
e leadership di partito. 

Un'assenza simbolica. Dove mirano 
De Martino e Tanassi è ormai chiaro: 
disimpegno socialista e massimo impe· 
gno democristiano; i socialisti fuori del 
governo e governo dc vincolato nel 
programma e pienamente rappresen· 
tativo. 

Può darsi che le loro intenzioni siano 
diverse : che Tanassi si proponga, men· 
tre i socialisti fanno il congresso, di bru· 
dare Rumor per poi recuperare Moro; 
che Dc Martino si proponga lo stesso 
obiettivo pensando a Fanfani. Ma il 
processo alle intenzioni non conta co· 
me non contano le previsioni su ciò che 
accadrà dopo il congresso sociaJista. Ciò 
che conta ai fini delle scelte delle pros
sime settimane è la tattica unitaria con 
Tanassi che De Martino ha confermato 
in Direzione: « la decisione proposta 
dalla segreteria è quella che consente 
la maggiore unità possibile e quindi 
permette di affrontare il congresso non 
certo con una unanimità conformista, 
ma con un elevato e responsabile dibat· 
tito ». 

Il grave insuccesso socialista nelle 
elezioni del 19 maggio taglia fuori Mo
ro dalla corsa verso la successione a se 
stesso. La rottura fra Mancini e socia]. 
democratici fa cadere l'ipotesi di una 
successione Colombo. I maggiori espo
nenti dc si tirano indietro davanti al
la prospettiva di un governo transitorio. 
I sociaJisti chiamano in causa la DC nel
la sua dire-.i:ione politica. 

E' di fronte a questa situazione che 
si trovano Rumor e Piccoli. 

La sordina messa sul risultato del 19 
maggio è anch'essa, come l'assenza di 
Moro dalla Direzione dc, in qualche 
misura simbolica: più che un atto di ri
guardo nei confronti dei socialisti sem· 
bra rappresentare un tacito riconosci
mento del carattere ingannevole e solo 
apparente del successo elettorale. No
nostante qualche parlamentare in ptù 
la DC è più debole e isolata nella quin
.ta legislatura di quanto non lo fosse 
nella precedente. 
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la rai dice ·no 
L' Astrolabio del 12 maggio scor~o 

ha dato notizia di un passo com
piuto dall'Associa:tione radio-tdeahbo
nati (ARTA) pres~o la RAI perché le 
fosse riservata una trasmissione televi
siva destinata ad illustrare il problema 
della indipendenza del servizio, indi · 
pendenza dall'Esecutivo e da ogni po
tere esterno. Una celebre sentenza del
la Corte Co~tituzionale slahilis<:l· che 
lo Stato può esser abilitato ad est:rci· 
tare in regime di monopolio il servizio 
delle trasmissioni radicHelevisive :;e ga
rantisce a tutti i cittadini il lihero ed 
indiscriminato impieg<1 di que~w ~tru· 
mento principe di diffu~i<1ne dd pcn· 
siero e di forma:.:ione dell 'opinione 
pubblica Sono cose ormai hen note, 
ed è chiaro anche come dopo l'abuso 
governativo C(lSÌ ampio ed mtentato, 
compiuto in occasiom: delle el~ioni, e 
le violenti proteste che lo hanno ac
compagnato, il problema bruci. 

Il Presidente della RAI risponde al
i' ART A considerando con benigna sop
portazione la strana richiesta ed infor
ma benevolmente che, consultati gli 
aruspici ed il col. Bernacca sul tempo 
che farà, non mancherà di convocari i 
soloni del Direttivo e di discutere con 
essi con sincero diletto la proposta. 

Non ha dubbi il diplomatico Presi
dente che debba essere la RAI a or
ganizzare la trasmissione in un ovatta
to ed emolliente contraddittorio con 
altre associazioni di radio-teleutenti op-

portunamente democristiane. E non ha 
dubbi che il Direttivo inorridirà al pen· 
:.iero della inumana responsabilità, rin
viando il tuttn alla Commissione par
lamentare di vigilanza, a maggioranza 
democristiana, che si riunirà quando il 
futuro Parlamento a incerte caJende 
l'avrà nominata . Con la speranza finale 
di soavemente buggerare gli indiscreti 
postulanti. 

Consiglieremmo aJla RAI di rilegge
re l'art. 21 della Costituzione, consi
derando che a seguito della sentenza 
applicativa della Corte na!>ce per tutti i 
portatori d'istanze d'interesse nazionale 
un diritto soggettivo a parlare alla ra
dio-Tv, rbpetco al quale diritw, tn 

mancanza della normativa che il regime 
democristiano si è ben guardato di pro
posito dallo stabilire, i responsabili 
della RAI hanno solo da concordare 
le modalità tecniche. Non hanno da 
concedere un diritto, che è dei citta· 
dini. 

Un comodo pretesto. Sempre augu
rando una revisione delle norme legi
slative che attualmente regolano la pro
ponibilità dei giudizi avanti la Corte 
tale da permettere la proposizione di
retta delle questioni che toccano i di. 
ritti primari di libertà, possiamo per 
ora soltanto sperare nella volonterosa 
reazione giudiziaria di un cittadino of
feso da un arbitrario rifiuto della RAI. 
Ma consigliamo insieme alla RAI più 
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diplomatica cautela nel trattare questo 
problema. Il rinvio della « eventuale » 
decisione del suo Direttivo alla Com
missione parlamentare è solo un co
modo pretesto. Quante delle sue tra
smissioni hanno sfondo politico senza 
che si avverta la necessità di ricorrere 
a questo paravento. La competenza del
la Commissione parlamentare di vigi
lanza è ristretta ad altro tipo di pro
blemi di specifico interesse della lotta 
dei partiti. 

Consigliamo alla RAI sensibilità po
litica più avveduta. Una crescente con
sapevolezza del profondo interesse al 
controllo democratico di questo servi
zio è maturata in questi anni in tutti i 
paesi. Anche in Francia è ora uno dei 
temi centrali della contestazione poli
cica contro De Gaulle. 

Ed anche in Italia, dopo le elezioni, 
dopo il risveglio degli spiriti e la spinta 
in avanti che esse hanno segnato, dopo 
l'approdo di tanti giovani a mete su
periori di civiltà e di libertà, la garan
zia della indipendenza di questo servi
zio è diventata uno degli obiettivi pri
mi e qualificanti della lotta politica di 
sinistra, che non può, non deve accet
tare più a lungo senza contrasto l'as
suefazione degli italiani a questo ester
no e interessai:ite condizionamento psi
cologico e politico. 

o. 

La ripresa 
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La vita politica 

MILANO: la protesta dei d1str1butori di latte 

il governo 
e la cee 

I ' governo Moro è alla vigilia dalle 
dimissioni, resta in carica esclusi

vamente per l'ordinaria amministrazio
ne, ma non esita a negoziare con altri 
governi europei accordi di cooperazio
ne che incideranno sulle voci passive 
del nostro bilancio per un ammontare 
di 125 o 130 miliardi di llre ogni anno. 
Oggetto delle trattative è addirittura 
la creazione. a scadenza rawiclnata, 
del mercato comune agricolo della CEE. 
Un argomento cioè che coinvolge di· 
rettamente gll interessi del contadini. 
degli allevatori, dei consumatori del no
stro paese. E che fino ad oggi, per le 
estreme ditflcoltà che presenta, ha co
stituito il principale ostacolo all'inte
grazione dell'economia europea, con o 
senza la Gran Bretagna. 

Non tutto Il MEC verde è attualmente 
in discussione. La maggior parte del 
regolamenti comunitari per I prodotti 
agricoli è già stata approvata nelle In· 
terminabili e spesso drammatiche riu
nioni che. tra un ultimatum gollista e 
l'altro. hanno vivacizzato l'esistenza 
della CEE negli ultimi anni. Restavano 
da esaminare, rinviati di volta In volta, 
i regolamenti più scabrosi. quelli sul 
latte, I prodotti lattiero-caseari e la 
carne bovina. Ed è proprio questo esa
me che il Consiglio del Ministri della 
Comunità ha Iniziato ti 27 maggio, data 
In cui Il negoziatore Italiano, il Mini
stro dell'Agricoltura Restivo, rappresen
tava un governo al limite del suo man
dato e senza alcun potere decisionale, 
a parte l'ordinaria amministrazione. 

Senza entrare nel merito del regola
mento elaborato dalla Commissione 
esecutiva della CEE per il latte e I pro
dotti derivati, è sufficiente ricordare 
che le forti eccedenze lattiere di al
cuni paesi della Comunità (Francia, so
prattutto) dovrebbero essere vendute 

al paesi terzi a prezzi di mercato In
ternazionale, notevolmente Inferiori al 
prezzi Interni. Ciò sarà reso possibile 
mediante la concessione al produttori 
di considerevoli rimborsi alle esporta
zioni, da effettuare con i fondi del 
FEOGA (Fondo Europeo Agricolo di 
Orientamento e Garanzia). Cosl l'ltalla, 
a parte altri aspetti non meno rilevanti 
del problema, dovrebbe pagare ogni 
anno al FEOGA circa 125, 130 miliardi 
di lire ed averne in contropartita sol
tanto 7 o 8 per un sostegno al for
maggio grana. 

Inutilmente è stata prospettata al go
verno l'opportunità di sottoporre tutta 
la materia all'esame del Parlamento 
eletto Il 19 maggio o, almeno, di far 
rinviare la riunione del Consiglio della 
CEE a una data posteriore alla forma
zione di un nuovo governo, espresso 
da questo Parlamento. La risposta è 
stata in entrambi i casi negativa e 
motivata con un generico e niente af
fatto giustificato richiamo alla necessi
tà di attuare al più presto il mercato 
comune agricolo. E ti Ministro Restivo 
è partito per Bruxelles dove è stato 
accolto, insieme con I suol colleghi 
della Comunità. dalle bordate di fischi 
di alcune migliaia di agricoltori europei 
convenuti nella capitale belga per una 
manifestazione di protesta contro I ne
goziatori del MEC. 

La riunione, comunque, si è svolta 
regolarmente. E costituisce, per quan
to ci riguarda, un'ulteriore conferma 
della sbalorditiva tranqulllltà con cui 
Il governo ancora in carica viola pre
cise norme della Costituzione repubbli
cana ed elementari regole di correttez
za politica. Dalle quali chiaramente si 
ricava che un governo non più rappre
sentativo del Parlamento e con I giorni 
contati non può prendere decisioni che 
Investono li futuro economico di ml
lloni di cittadini. 

• 
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LI..,... Ml Vtljold 

i riguardi 
clella giustizia 

metri cubi d'acqua provocando la mor· 
te cli duemila penonc e la distruzione 
perziale di tre paesi: l.onprone, Erto 
eC...SO. 

En una costruzione impiantata nel 
più inadatto dei potti, IC ~ vero che 
un geologo deUa Soibona, il prof. Bo
yet, già molto tempo prima che l'open 
ftDiuc progettata indicava ai suoi a}. 
lievi la gola del Vajont come il po1to 
cJ.uico per non c:mtruirvi diabe- A 
cmtruire, C.'Oft i criami delle autorità 
i-trie. lo 1b.rnmento idroelettrico dc> 
veva invece pronedere la SADE, uno 
dei dinoeauri elettrici. ciel peele, con
bollato dai IU dc1la finanza veneta. 
a si dove.a aa:orpe dopo che en 
nato un poao errore tecnk:o, anche 
1e l'ideatore, prof. Carlo Semcma, era 
uo idnu1ico di fama mondj1Jc. e Po
u.nno aidefe tutte lc IDODt9pe deUe 
Alpi - cali aveva detto il P>rao del
Pinauprazi.Qae - ma la clip nsterl 
Ùl piedi • . n problema era inwce qael
lo della franositl del temno: quanti 
metri cubi cli roccia urebbero potuti 
pioabre M:ll'ioftlo senza far Npcrue 
dall'acqua i limiti di sicurezza? 

u... situazione assurda. La SADE 
doveva essere poi espropriata da}. 
l'ENEL, con la nazionalizzazione del
l'energia elettrica; in quell'occasione 
veniva sottoscritto il verbale di trasfe
rimento anche dell'impianto dcl Vajont 
considerato - contro il vero, dato·che 
tra l'altro non era stato effettuato il 
collaudo della diga - un bene elettrico 
in regolare esercizio. La Società voleva 
riscuotere l'indennizm e naturalmente 
nessuno dei suoi uomini sognava di 
rioonosc:cre che l'opera mancasse delle 
qualità esaenziali ai fini della produ· 
zionc elettrica. All'ENEL passavano 
anche il personale ed i dirigenti SADE; 
si creava una situazione assurda per la 
doppia personalità assunta da alti pa· 
paveri che avrebbero dovuto fare il 
processo a se stessi nell'interesse dello 
Stato. Solo i big della Società pone. 
devano complete informazioni sulla 
consistenza della frana: il principale 
imputato al processo, l'ing. Biadene, 
ignorava praticamente gli organi mini· 
steriali di controllo non comunicando 1 
dati dei movimenti di terra. Accusa 
Biadene, tra l'altro, una lettera da lw 
ICritta 1'8 ottobre all'espeno geologico 
della Società: ti consiglio di rientraft 
in ICdc e ~ la situazione su al 
Vajont si ~ aggravata e le fessure sul 
terreno fanno pensare al peggio • · La 
missiva contiene anche un interessante 
posi scripl•1'1: e mi telefona in questo 
momento il geoin. Rossi che le misure 
di questa mattina mostrano segni an
cora magiari di quelle di ieri ragiun
aendo una ~razione dcl '81 Si 
nota anche qualche caduta di usli net 
bordo ovest (verso djga) della fnm 
Che Idclio ce i. mandi buona i.. Ml 
l'uomo non vuole assumere neppw. 
i. l'CIPODllbilità di avvertire le auto
rità di Belluno percW bcdano 
bme l "IHgi•ni. Scoppia, a ~ 
di distanza, e la più grande tneedil 
deali ultimi '° anni •• 



ad alto livello, la rispettabilità di insi
gni accademici. Per le perizie di accu
sa il Comune di Longarone si vede co
stretto a ricorrere ad esperti jugoslavi, 
francesi, cecoslovacchi. 

Ma la sentenza istruttoria si conclu
de con la richiesta di rim·io a giudizio 
• per cooperazione in disastro colposo 
di frana e per inondazione colposa, ag
gravati dalla previsione degli eventi, 
nonché per omicidi colposi plurimi » 
per nove persone e con l'ordine di car
cerazione riguardante Biadene e Toni
ni. Il ruolo di quest'ultimo personag
gio è illuminante soprattutto ai fini dei 
rapporti fra lo Stato controllore e la 
SADE: il professore serviva soprattut
to da trait d'union con i funzionari del 
servizio dighe del ministero dei Lavori 
Pubblici. Vale la pena leggere quel che 
ci dice di lui la sentenza del giudice 
istruttore: « L'attività principale del 
prof. Tonini consiste in una conti
nua, pressante, financo petulante serie 
di contatti col servizio dighe, intesi ad 
ottenere le autorizzazioni per le eleva
zioni degli invasi ai fini dello sfrutta
mento ». Naturalmente anche lui era a 
conoscenza del pericolo incombente. 

A questo punto ci sarebbe da aspet
tarsi la maggiore severità da parte del 
nostro più alto ufficio giudiziario. E 
invece lo spirito con cui la Corte di 
Cassazione revoca i due mandati di cat
tura consentendo agli alti funzionari 
(finora latitanti) di venire giudicati a 
piede libero assieme agli altri sette im
putaci è sintomatico: non si tratta di 
delitti « gravi » del genere di quelli 
commessi da operai che reagiscono alle 
cariche poliziesche e da studenti che si 
scoprono la vocazione del petroliere. 
Quel che è più grave, ancora, è che si 
tratta di un preciso indirizzo giurispru
denziale, pur non vincolante, di cui 
non potrà non tener conto il Tribunale 
dell'Aquila. 

DINO PELLEGRINO • 

SCHEDA BIANCA 

l'avversario 
invisibile 

11 fenomeno delle schede bianche 
non ha assunto, nelle elezioni del 19 

maggio, le proporzioni che si erano te
mute e che avevano indotto tutta la 
stampa e tutti i partiti politici a svol
gere una serrata campagna per dissua
dere l'elettorato dall'esprimere in que
sta forma la propria protesta. 

Questa campagna ha dunque avuto 
successo: il fenomeno è stato, almeno 
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in gran parte, contenuto. E tuttavia è 
sufficiente un raffronto con le campa
gne, condotte nell'immediato dopoguer
ra, durante le prime elezioni democra
tiche, contro l'astensionismo, per ren
dersi conto che contro questo nuovo 
avversario « invisibile » il succes~o non 
è stato altrettanto netto e altrettanto 
indiscutibile. Non sembra cioè che ci 
si possa accontentare del giudizio dato 
su questo argomento dal commentatore 
televisivo (puntuale, anonimo, preciso, 
il commentatore televisivo è uno dei 
grandi condizionatori dell'opinione 
pubblica; il suo nome non ha impor
tanza anche se appare all'inizio dei pro
grammi, ha importanza ciò che dice e 
il tono con cui lo dice). L'incremento 
delle schede bianche - è stato detto 
alla TV - si è mantenuto nei limiti 
di un fenomeno fisiologico del sistema 
elettorale. Cosl formulato, il giudizio 
è quanto meno affrettato. Può essere 
in parte condiviso, ma richiede alcune 
riflessioni. 

L'aumento percentuale delle schede 
bianche è stato modesto alla Camera 
(571.000 schede bianche nel 1963, pa
ri all'l,7%; 635.000 nel 1968, pari 
all'l,8% ); più rilevante al Senato, do
ve tuttavia si sono registrate anche in 
precedenza proporzioni più elevate 
(870.656 nel 1963, pari al 3%; lmilio
ne 82.597 nel 1968, pari al 3,6% ). 

La prima considerazione da farsi è 
quindi che, nonostante la grande cam
pagna contro le schede bianche, queste 
ancora una volta sono aumentate, fa. 
cendo innalzare la curva ascendente 
che è salita gradualmente ma ininter
rottamente dal 1948 in poi. 

Questa tendenza si manifesta del re
sto non solo per le schede bianche, ma 
per il complesso dei voti « non validi » 
(schede bianche e schede nulle): era
no 1.014.000 per la Camera nel 1963, 
pari al 3,2%, sono diventate lmilione 
190.000, pari al 3,6%, nel 1968; era
no un 1.400.000, pari al 4,8%, per il 
Senato nel 1963 e sono diventate !mi
lione 724.000, pari al 5,7% nel 1968. 
Appare difficile credere che, dopo oltre 
venti anni di esperienze elettorali·, con 
l'ampliarsi degli strumenti di comuni
cazione e con la diffusione della istru
ziane, oggi la gente sappia votare me
no che nel 1946 o nel 1948. E' più 
plausibile che sulle schede nulle si ri
versi invece il grosso del voto qualun
quista (di quelli che scrivono frasi 
scherzose o volgari) e una parte del 
« dissenso ideologico » (di coloro cioè 
che scrivono sulla scheda citazioni o 
frasi di protesta). 

In queste dimensioni il fenomeno 
può anche apparire fisiologico, ma a 
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patto che ci si intenda su questa espres
sione. Tale può anche essere, se non 
subentrano altri e più gravi fattori. il 
progressivo invecchiamento di un orga
nismo. Per un sistema politico che. al
meno teoricamente, ha in sè la possi
bilità di trovare capacità di ricambio e 
di ringiovanimento, la diagnosi sarebbe 
ugualmente assai grave: significa infatti 
che il sistema democratico anziché ac
crescere la partecipazione popolare alle 
grandi scelte collettive vede diminuirla 
e vede aumentare al contrario l'area del 
dissenso o, per usare una parola di mo
da, della contestazione. 

Discorso più difficile e meno verifi
cabile quello sulla provenienza delle 
schede bianche, anche se si riconosce 
- per esempio da Rinascita - che 
allo strato tradizionale delle schede 
bianche di destra e qualunquiste, si sia
no aggiunti questa volta sttau di 
« scontenti cattolici » e di « estremisti 
di sinistra ». Ciò che in questa forma 
di protesta deve però soprattutto inte
ressare è non tanto la scheda « quali
ficata» quanto la scheda dell'elettore 
comune che non ritiene di trovare nel
lo schieramento attuale valide possibi
lità di scelta e adeguate opzioni poli
tiche e ideali. Questo tipo di protesta 
è certamente una protesta «a sinistra», 
nel senso che esprime una rivolta che, 
non astrattamente ma in questa parti
colare situazione politica, più facilmen
te dovrebbe e potrebbe trovare espres
sione e rappresentanza nell'arco delle 
forze politiche di sinistra. Se l'analisi 
è esatta, questa parte - difficilmente 
individuabile - delle schede bianche si 
ricollega ad altri dati, ciascuno di essi 
forse scarsamente rilevante ma nel loro 
complesso significativi: il successo del 
PSIUP nelle zone operaie e nelle gran
di città, il relativo disimpegno eletto
rale dei radicali e dei « gruppi spon
tanei » sia che abbiano fatto campagna 
per la scheda bianca o abbiano invi
tato a votare per i partiti di sinistra, 
la differente consistenza del fenomeno 
alla Camera e al Senato, ecc. 

Non si può sfuggire infatti alla sen
sazione che, più delle campagne della 
stampa moderata e della stessa stampa 
di sinistra, il rimedio più efficace con
tro una più grave estensione del nu
mero delle schede nulle e bianche sia 
stato il comportamento della sinistra 
di opposizione nel corso della campa
gna elettorale di fronte alla radicaliz
zazione della lotta politica che si ma
nifestava nel paese. 

E' probabilmente una indicazione 
che occorre tenere presente anche per 
l'avvenire. 

E. B.• 
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La rue Gay Lussac dopo glz scontri 

SINISTRA FRANCESE 

PAURA DEllA RIVOLUZIONE 
L'impegno dei dieci milioni di scioperanti, l'agitazione studentesca e gio
vanile in Francia permettono di dire fin d'ora che il gollismo si prospetta 
come la parte perdente in una evoluzione politica che potrebbe avere 
sbocchi rivoluzionari. Ma la carta del generale-presidente resta ancora 
quella del referendum: se la sinistra non riesce a rovesciare le regole 
del gioco non può sperare di vincere contro un regime che conta sul 

• partito della paura • per mantenersi in piedi. 

P arigi, maggio. «Signori, questa è 
forse la nostra ultima lezione! » 

Aprendo con queste parole il Consi
glio dei Ministri di giovedl scorso, il 
generale De Gaulle si è fatto interprete 
della gravità della situazione. In tutte 
le scuole, in Francia, « l'ultima lezio
ne» precede la mobilitazione generale 
prima della guerra, oppure è assunta 
a simbolo di una svolta dell'esistenza. 
Per il governo francese come per il 
regime, ogni giorno rischia di rimettere 
in causa la realtà del suo potere e la 
sua permanenza alla guida dello Stato. 
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E' in corso una gara di velocità tra le 
forze rivoluzionarie, contraddittorie e 
divise tra loro, e l'apparato ufficiale. 

Quali sono oggi le forze in gioco? 
Si possono fare due tipi di analisi, a 
seconda che si ritorni all'ordine o me
no, cioè a seconda che possa aver luo
go il ricorso democratico al suffragio 
universale, o al contrario le minoranze 
mantengano il controllo della piazza, 
trascinando soprattutto le masse ope
raie che attualmente sono ancora soli
damente inquadrate dal Partito comu
nista e dalla CGT. 

« Una volta ancora, quel che acca
de in Francia è esemplare» ha detto 
inoltre il generale De Gaulle. E' vero, 
e questa constatazione tocca tutte le 
democrazie occidentali ed in partico
lare tutti i paesi industrializzati del 
Mercato comune. Fino ad ora noi sia
mo vissuti in base ad idee ricevute o 
adottate, che si possono riassumere 
brevemente. Innanzitutto era un dato 
acquisito che nelle società industriali 
evolute le possibilità puramente rivolu
zionarie fossero ridotte a zero. Pertan
to i diversi partiti comunisti, specie in 
Francia ed in Italia, hanno messo a 
punto delle « vie di transizione pacifi
ca al socialismo». Accanto ad essi cer
ti partiti di sinistra, non comunisti, dal 
canto loro hanno formulato teorie in 
base alle quali il « riformismo » avreb
be potuto portare a radicali trasforma
zioni sociali. In poche parole, parecchi 
teorici ritenevano che si sarebbe potuta 
realizzare una convergenza fra società 
industriali dell'Est e dell'Ovest per 
mezzo di passaggi successivi che avreb
bero richiesto più o meno tempo. 

Una gara di velocità. Quel che è ac
caduto in Francia sconvolge questi da-



gli organizzatori, IOJlO state fatte dt
colare delle parole d'ordine. Si perla dl 
e scorte di armi • alcune delle quali, 
ad esempio, sarebbero entrate cJanc:le. 
stinamente alla Soibona. 

Alcuni sostengono che il Partito co
munista francese ba ricevuto inform. 
zioni precise da agenti russi incaricati 
di sorvegliare in Europl queste reti 
e 6Jo.cineai •. n perno avreY:>e rk:é
vuto infonn•zioni coocordmti ClOll 

queste, delle quali pero DOD farebbe 
pao)a per DOD cft~ Ja polita 
gollista nei confronti CJna, mell
ue nel sqreto dei pbinetti minia• 
riali si prospetta coo molta aerietl " 
teoria BeCODdo cui il sabotaggio deJJt 
conferenza per il Vietnam ~ uno deal 
obiettivi principlli dei putecipanci .. 
acvnmosse. 





~OFRANCIA 

la lezione di maggio 
O i certo e di chiaro nelle vicende 

drammatiche che tengono in sospe
so le sorti della Francia si può per ora 
constatare solo il fallimento pieno del 
regime De Gaulle. 

La costruzione di una grande potenza 
francese, che è stata l'idea motrice 
dell'opera del generale, Iniziata con la 
grande rivendicazione d'Indipendenza 
dalla egemonia americana, recava con 
sè I suol limiti: insufficiente alla gui
da dell'Europa ricostruita dopo la guer
ra, capace di bloccare la necessaria e 
organica estensione del MEC, incapa
ce di avvicinare Est ed Ovest. non 
idonea a superare i limiti di una situa
zione di equilibrio muovendo verso 
nuove Impostazioni di sicurezza euro
pea. Il peso finanziarlo di questa co
struzione ha concorso fortemente a 
condizionare !"indirizzo conservatore di 
una politica economica e sociale con
dotta da banchieri e grandi imprendito
ri. La straordinaria perspicacia e reali
stica chiaroveggenza del generale tro
vava I suol paraocchi nella incapacità 
di vedere al di là delle Francia tradizio
nalista Monsieur Dupont e dei progres
si tecnologici le molte ragioni d'inquie
tudine degli operai e del giovani. 

Gli errori dei suol collaboratori, la 
mediocrità dell'alta burocrazia politica 
non concellano la responsabilità globa
le del generale. In un paese come la 
Francia un sostanziale Immobilismo de
cennale travolge qualunque paternali
smo dittatoriale, esattamente come la 
instabilità politica. Ecco una rinnovata 
e grande lezione. 

Una forte ragione di malumore ope
ralo in Francia aveva dato la revisione 
restrittiva decisa un anno addietro dei 
trattamenti previdenziali, che metteva 
in Improvvisa difficoltà un notevole nu
mero di modesti bilanci familiari. La 
stessa cosa è accaduta In Italia con I 
recenti provvedimenti per le pensioni, 
finanziati In parte con la riduzione di 
un largo numero di piccoli redditi. 
Guai a lasciare nelle mani delle buro
crazie ministeriali la sorte dei bilanci 
delle massaie. 

Il sogno di grandezza di De Gaulle 
è crollato Infine sul plano monetarlo. 
Parigi ha accumulato forza finanziaria e 
riserve auree sufficienti a darle uno 
del primi posti ed a creare difficoltà 
al dollaro, ma Insufficienti a sostituire 
dollaro e sterlina come moneta di ri
serva. almeno nell'area europea. La pa
ralisi attuale dell'economia francese fa 
barcollare il franco, ed aggiunge pur
troppo un fattore nuovo alla difficile 
situazione mondiale: sterlina malata, 
bilancia internazionale americana in· 
guaribile. De Gaulle ha cominciato con 
una svalutazione del franco: che disa
stro se una nuova svalutazione segnas
se la chiusa! 
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In realtà la ribellione dalla strada, 
la resa clamorosa alle esigenze delle 
masse segna la fine di un regime, 
qualunque possa essere lo sviluppo 
prossimo degli avvenimenti e la solu
zione della crisi francese. 

Ma qui la pesante incertezza di que
ste ore lascia posto, almeno per un os
servatore lontano, solo a constatazioni 
preoccupanti, senza nessuna attendi
bilità di previsioni. E' la spinta Irruen
te dei giovani che accelera, aggrava, fa 
precipitare gli avvenimenti al di là del 
binari che le forze operanti, governa
tive politiche sindacali. potevano forni
re a freno e guida delle agitazioni. 

Quali componenti determinate si so
no aggiunte al generico spirito di ri
bellione del giovani studenti? E' denun
ciata da tutti gli osservatori la inser
zione di gruppi portatori di deliberata 
violenza rivoluzionaria, che esplode 
nella furiosa battaglia notturna del 
Quartiere Latino, quasi una program
mata ripresa delle tradizioni barrica
diere di Parigi. E sarà interessante, an
che fuori di Francia, quando sarà pos
sibile, una analisi di questi agenti di 
estremizzazione e dei loro propositi. 

Ma è notevole, più chiaramente evi· 
dente di quanto non sia apparso In 
Italia, il processo di contestazione al
la società ed al sistema che porta gli 
studenti a note conclusioni: una lotta 
coerente deve puntare sulle strutture 
sociali di cui li sistema è una proie
zione, perciò opera sulla stessa base 
classista della lotta operala. 

Quale sviluppo ed esito abbiano avu
to da noi le prove di affiancamento de
gli studenti agli scioperanti. ad esem
pio della FIAT. è noto. Nella •Banlieue• 
parigina i tentativi degli studenti han
no trovato da un lato almeno inizial
mente la opposizione dello spirito cor
porativo di larga parte delle maestran
ze, diffidente contro ogni Intromissione 
di estranei e di intellettuali nelle ri
vendicazioni professionali, ma dall'altro 
una progressiva larga accoglienza nel
le leve operale giovanili. Donde una 
accresciuta tensione e più trascinante 
spirito di battaglia. Ed uno squilibrio 
Insieme di tensione con li mondo po
litico di fronte all'improvviso dilagare 
degli scioperi, rivelatore di un poten· 
zlale di protesta che sorprende gli stes
si sindacati. I comunisti ed I sindacati 
cattolici mettono a profitto senza in
dugio l'inattesa grande occasione per 
estorcere al governo Impotente ed al 
padronato obbligato alla resa dal dila
gare Impressionante delle occupazioni 
il massimo possibile di benefici sala
riali e sindacai!. 

Che cosa trattiene I comunisti su 
questo gradino e non Il spinge a con
durre le masse senz'altro nella lotta 
diretta contro il Governo ed il Presi
dente De Gaulle? Un franco, ardito 

Aoenda internazionale 

obiettivo politico avrebbe probabilmen
te finalizzato tutta la vasta agitazione, 
meglio al riparo dai temuti movimenti 
incontrollabili di piazza. E' riconoscibi
le lo spirito pragmatico che guida me
todicamente I partiti comunisti occi
dentali a farsi posto e strada nelle 
società in cui operano. Ma non può es
sere escluso l'Interesse della politica 
sovietica ad una permanenza di un re
gime De Gaulle, preferibile Internazio
nalmente a governi europeisti di più 
Incerta politica. 

Il rifiuto delle masse scioperanti, tra
scinate - sembra - dalla parte più 
giovane, di accettare l'accordo tripar
tito respinge su una posizione arretra
ta Il sindacato comunista. ed obbliga li 
partito ad una ricerca di allineamento 
con lo schieramento Mitterrand-Mollet
Mendès France. Non sono facilmente 
Interpretabili I rapporti tra queste for
ze politiche di opposizione, ed I loro 
particolari obiettivi. Ma ancor più 
preoccupante è la dimostrazione della 
Impreparazione generale della opposi
zione di fronte alla nuova situazione, 
giustificata dal sopravvenire Improvvi
so. spiegata anche dall'inflacchlmento 
che una lunga attesa induce fatalmen
te anche nelle forze di opposizione. 

Si è giunti ora ad una lnsosteniblle 
posizione di stallo, che può evolvere 
in astratto in una lotta a fondo imme
diata contro il regime, che non si la
sci scavalcare dal gruppi socialmente 
radicali, o può recedere su un plano 
di progressivo riflusso delle agltazlo· 
ni operaie, di temporanea salvezza del 
governo gollista e di più lunga, più In
certa battaglia parlamentare contro De 
Gaulle e le soluzioni che egli pro
mette. 

Il generale può fare assegnamento 
sul vasto partito nazionale della paura. 
Non sembra facile d'altra parte che 
resti senza seguito la battaglia extra
parlamentare divampata cosl Improvvi
samente, così ampiamente. E per con
siderare tutte le possibilità del pros
simo domani, può intervenire al di là 
della volontà dello stesso generale, 
una violenta reazione delle forze di 
destra e dello stato di polizia. Può es
sere ricordato, per l'Italia. che lo sta
to di polizia era forse al primo posto 
in Francia delle proteste glovanlll. 

Auguriamo che la necessità eviden
te di una strategia unitaria s'Imponga 
ad una opposizione capace di reggere. 
se debellasse Il regime. alla pesantis
sima eredità che essa avrebbe da am
ministrare: crisi politico-militare, crisi 
economica, crisi agricola, crisi della 
moneta. La liquidazione del gollismo, 
che ora prende comunque Inizio, è 
grave di ansie per tutta Europa, anche 
per noi. 

E dalla corrispondenza del nostro C. 
Krief raccogliamo altre due indicazio-
ni: come un munitissimo apparato sta
tale, pari a quello francese. può esser 
messo in scacco da movimenti popo
lari. Come la Cina si sia fatta vera
mente vicina anche all'Europa, lnseren- , 
dovi la sua volontà rivoluzionarla e il 
proposito di attiva contestazione glo
bale al mondo occidentale, da Mosca 
a Washington. 

Donato • 
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PARIGI: delegati di Hanoi 

VIETNAM 

le idee nuove 
di harriman 

l unedì 27 maggio c'è stato il quin-
to incontro, a Parigi, fra il dele· 

gato nord-vietnamita Xuan Thuy e 
l'americano Harriman. Quest'ultimo 
aveva promesso dì lanciare delle « idee 
nuove » per superare l'impasse del pre· 
negoziato, fermo alla questione dei 
bombardamenti americani (2600 incur· 
sioni nella prima quindicina di maggio, 
sia pure sotto il 19° parallelo, contro 
le 2300 incursioni dell'intero mese di 
aprile). Nei giorni precedenti il quinto 
round il pessimismo aveva raggiunto 
livelli tali che gli americani non esclu
devano una rottura. Nell'incontro nu
mero 4 Xuan Thuy aveva parlato chia
ro: se non discutete la materia all'or· 
dine del giorno, la cessazione totale e 
incondizionata dei bombardamenti, può 
linir male e la colpa sarà degli ameri· 
cani. Sulle prime Harriman s'è mostra· 
to tranquillo con i suoi collaboratori, 
ancora la mattina del 23 maggio; po· 
che ore dopo, apprendendo che John
son stava per dichiararsi scettico sulla 
buona disposizione nord-vietnamita, 
ammetteva la possibilità di una rottu· 
ra ma distribuiva la velina sulle « idee 
nuove»: la parola d'ordine era « pes
simismo ma con moderazione •· 

In che consistevano le « idee nuo
ve•? Nel negoziato segreto: Harriman 
aveva anticipato la proposta durante il 
quarto appuntamento. Xuan Thuy ave
va già replicato, con flemma orientale: 
«Nel nostro paese c'è un proverbio: 
chi ha qualcosa da nascondere si cela 

dietro i cespugli, chi non ha nulla da 
nascondere continua diritto per la sua 
strada» (22 maggio). 

Fra il quarto e il quinto appunta
mento Harriman ha fatto capire quali 
erano le sue vere inte112ioni (attraverso 
le solite indiscrezioni giornalistiche): 
dateci una via d'uscita, sulla « recipro
cità » della descalation, e ordineremo 
una riduzione scalare dei bombarda· 
menti, dal 19° al 18° parallelo, e alla 
line arriveremo al 17°, al confine tra i 
due Vietnam. 

Carte in tavola. La risposta viene da 
Hanoi il 24 maggio. Il primo Ministro 
Pham Van Dong, in parlamento, dice 
in chiare lettere che i nord-vietnamiti 
hanno il diritto di combattere gli ame
ricani in qualunque punto si trovino, 
sopra o sotto il 17° parallelo, perché 
la frontiera è artificiale e il Vietnam 
è una sola nazione. E' vero 1.:he il Fron· 
te Vietcong accetta una temporanea di
visione del paese, con un Sud neutrale, 
ma questo non vuol dire lasciare i pa
trioti del Sud alla mercé degli ame· 
ricani. Hanoi accetta il programma 
moderato del Fronte, e lo rispetta, per· 
ché ha interesse alla pace, ma non trat
terà mai alle spalle degli insorti in 
cambio della fine dei bombardamenti. 
E' una posi%ione nota e ribadita, ma, 
per la prima volta, viene aperto uno 
spiraglio sulla controversa que:.tionc 
della presenza di volontari (o « rego· 
lari ») nord-vietnamiti a Sud. Non è 
un'ammissione esplicita, perché gli 
americani continuano a presentare l'in· 
surrezione Viet<.:ong come una « inva· 
sione » da Nord, ed è un falso. Ma 
si fa capire che una onesta versione 
americana dei fatti, necessaria per ri
conoscere il Fronte e "descalare" la 
guerra anche a Sud, potrebbe indurre 
il Vietcong a chiedere un congelamento 
degli aiuti, a patto di precise garanzie. 
Pham Van Dong non può parlare per 
conto del Fronte, che è autonomo, ma 
non si nasconde « dietro i cespugli ,.. 
Perché non l'ha detto prima? e perché 
ancora tante cautele? Perché lo spira
glio offerto non si trasformi in un equi· 
voco, e gli americani non si illudano 
di barattare la fine dell'aggressione ae
rea al Nord con la prosecuzione della 
guerra al Sud. 

Il 27 maggio Xuan Thuy, in man
canza di idee di Harriman, gli offre 
quella buona. Dichiara: « ogni vietna· 
mita » ha il diritto di combattere gli 
aggressori americani « in ogni punto 
del Vietnam ». llarriman, che non è 
uno sprovveduto e probabilmente se 
l'aspettava, aveva già incaricato il suo 
vice, Cyrus Vance, di tenersi pronto a 
partire per Washington allo scopo di 

riferire a Johnson. Vance dovrebbe far 
capire al presidente che la vera « reci
procità», in Sud-Vietnam, è nelle mani 
degli americani: consiste nel trattare 
col Vietcong, perché solo a questo pat
to ci sarà una descalation reciproca a 
Sud, essendo escluso qualsiasi baratto 
fra Nord e Sud. C'è poco da fare: i 
vietnamiti non cedono, i guerriglieri 
stringono Saigon in una morsa, faran
no ponti d'oro agli americani (un Sud 
neutrale) purché se ne vadano; ma non 
s: può barare al tavolo dei negoziati. 
E' dura da digerire ma è cosl. 

Il segnale di Ciu En-lai. La volta 
scorsa non parlavamo a vanvera circa 
la posizione cinese, che non è di osta
colo a una trattativa seria. E' saltato 
fuori un discorso di Ciu En-lai, tenuto 
alla conferenza politico-militare di apri
le, dopo il « sl » di Hanoi al pre-nego
ziato. La posizione cinese è coerente. 

Gli Stati Uniti, ha detto Ciu En-lai, 
non sembrano più costituire una mi
naccia per il continente cinese. In Viet
nam hanno sbagliato i ca'lcoli, difficil
mente s'imbarcherebbero in una guerra 
di dimensioni più vaste. Tuttavia i ci
nesi devono mantenersi vigilanti ed es
sere preparati al peggio. « Solo se sia
mo pro mi, per il nemico sarà più dif. 
ficile scatenare una guerra contro di 
noi ... Solo se ce la imporranno malgra
do tutto. li affronteremo, battendoli sul 
noslro territorio e alla noslra maniera ... 
A questo è servita la rivoluzione cul
turale ». 

Una dichiarazione cautamente otri· 
mistica, che prende atto della situazio
ne nuova, che non suona in alcun mo
do condanna del negoziato ma speran
za, ferma restando la condizione che ha 
bloccato gli americani (non essendo 
chiaro il loro gioco): una Cina trasfor. 
mata in un enorme serbatoio di guer
riglia, in un Vietnam all'ennesima po
tenza se gli americani « malgrado tut. 
to » non avessero compreso la lezione. 

Qualcuno, durante il discorso di Ciu 
En-lai, disse: «Dobbiamo liberare Tai
wan » (Formosa). Ciu En-lai. dal reso
conto apparso su un giornale di Can
ton, ha risposto: « Attenti alle provo
cazioni... Prima pensiamo alla rivolu. 
zione culturale, poi ci occuperemo di 
Taiwan». 

Vietnamiti e cinesi non vogliono la 
guerra mondiale, vogliono soltanto es
sere liberi: è questa l'idea che deve en
trare nella testa del presidente degli 
Stati Uniti, dei suoi consiglieri e dei 
suoi rappresentanti. Pham Van Dong e 
Ciu En.Jai hanno fornito un paio di 
idee: che la guerra in Vietnam può fi. 
nire e quella con la Cina si può evitare. 

L Va. • 



USA 

il benestante 
alle urne 

New York, maggio 

•La politica della felicità, la politi-
ca dei propositi e della gioia, que

sto è ciò che l'America dovrebbe ave
re. Questa è la politica che prevarrà 
d'ora innanzi». E' Humphrey che par
la e questo è il suo stile: « Io gioisco 
di essere cittadino americano; è mera
viglioso; ci sono milioni di persone che 
vogliono avere questa gioia e oggi non 
l'hanno. Io credo che bisognerebbe es
sere felici del fatto che noi questa gioia 
l'abbiamo. » 

A New York erano alcune migliaia i 
sostenitori venuti ad applaudirlo; quel
li che avrebbero dimostrato contro di 
lui non c'erano perché scavano prepa
rando alla Columbia University le bar
ricate per il secondo attacco della po
lizia che sarebbe avvenuco alle tre di 
notte con i soliti arresti e le solite te
ste rotte. Degli studenti e delle loro 
ribellioni Humphrey ha detto: «Il so
lo pensiero mi rivolta lo stomaco». 

L'appello ottimista, il richiamo a 
non guardare in faccia i problemi, e a 
non farsene, per ciò che sta accadendo, 
ha notevoli possibilità di successo e 
con questo ha successo la candidatura 
di Humphrey che ormai pare deciso 
ad impostare la sua campagna eletto
rale su quella immagine dell'America 
che ci è stata per tanti anni gabellata 
in Europa e nella quale, anche da noi, 
tanti continuano a credere: l'America 
felice e senza problemi, esempio di de
mocrazia; insomma il migliore dei mon
di possibili in terra. 

L'America gode oggi di un terzo del
l'intera produzione industriale del mon
do, il suo prodotto nazionale lordo su
pera gli 800 m,iliardi di dollari l'anno, 
una cifra che nel 1945 gli economisti 
ritenevano raggiungibile solo nell'anno 
2000; ma la sua capitale è assediata 
da una medievale crociata di poveri 
che da ogni parte del paese a piedi, 
in autobus o in grandi carrozzoni esco
no dalla anonimità dcli'« invisibile pae
se » a ricordare che esiste quella che 
Michael Harrington ha chiamato « l'al
tra America»: 50 milioni di persone 
che vivono al di sotto dei limiti di sus
sistenza e ora vanno con la loro sem
plice presenza a combattere una causa 
che comunque è già persa. La ricchezza 
c'è, ma questa è la sua distribuzione: 
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la fascia più alta della società che rap
presenta il 5% dell'intera popolazione 
gode del 20% del reddito nazionale, 
ed il 20% della popolazione della fa
scia più bassa si divide il 5% del red
dito nazionale. L'America è ricca, ma 
un esercito di poveri è accampato nei 
prati della sua capitale e si è impe
gnato a starci indefinitamente. Lo 
Stato promette, stanzia fondi, progetta 
mutamenti e dichiara di volere elimi
nare gli slums, ma come diceva il sot
tosegretario al Commercio, « in Ame
rica si spendono più soldi in gomma 
da masticare che per il rinnovamento 
della città, più in tintura per i capelli 
che in fondi per risolvere i problemi 
dei trasporti urbani ». 

La doppia sfida all'America. In quc· 
sti giorni è davanti al Congresso una 
legge intesa contro la criminalità e con
tro i riots; sono previsti vari stanzia
menti, ma la loro utilizzazione è di. 
retta a creare soprattutto nuove unità 
di riserva per il controllo e la soppres· 

HUMPHJtEY 

sione dei disordini e per l'acquisizione 
di materiale che va dai fucili ai carri 
armati. Una larga parte della popola
zione americana ha idee molto precise 
in proposito: sono le stesse che Nixon 
ha espresso senza fraintendimenti nel 
suo messaggio elettorale trasmesso 
giorni fa per radio: «Il governo po
trebbe, volendo, garantire a tutti i cit
tadini una casa, il vitto, il vestiario ed 
assicurare la loro assistenza; ma que
sto non farebbe degli Stati Uniti un 
grande paese. Dove andrebbe l'orgo
glio, il senso di responsabilità? • 

I poveri non sono l'unica sfida al-
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l'immagine dell'America felice. In un 
numero sempre crescente delle 2168 
università americane, seppur a diversi 
livelli di politicizzazione, hanno luogo 
dimostrazioni, confronti con l'autorità, 
occupazioni di edifici, scioperi. 

Gli studenti, i poveri, quelli di RE
SIST, ed il dottor Spock, i nazionalisti 
negri non chiedono questa o quella 
cosa, la adozione di un provvedimento 
o di una risoluzione in loro favore. Con 
le loro azioni attaccano e mettono in 
crisi le istituzioni fondamentali di que
sta società, e con la propaganda delle 
loro idee sfidano i valori base su cui 
tutta la società si regge. 

Chiedere, come fanno gli studenti 
ribelli di Columbia, ormai in sciopero 
da un mese, che l'Amministrazione del
l'Università annulli i suoi contratti di 
ricerca con il Dipartimento della Di
fesa e con tutte quelle organizzazioni 
come la IDA (Institute for Defense 
Analysis) intesi a coordinare gli studi 
su argomenti di tecnologia militare, 
significa mettere in crisi l'esistenza 
stessa dell'università cosl come essa 
oggi è, perché più del 50% dei fondi 
destinati alla ricerca (1'85% nel caso 
di una università come il MIT) pro
vengono da fonti governative e sono 
vincolati ad uno specifico tipo di la
voro; chiedere che nella direzione de
gli affari universitari i professori e gli 
studenti abbiano una loro voce signifi
ca minare una struttura di potere, fino 
ad oggi incondizionata, e che coinvol
ge ben altre aree oltre a quella del
l'università se solo si pensa che nel 

· consiglio di amministrazione sono rap
presentati la IBM, la Chase Manhattan 
Bank, la Mobiloil etc., ognuno con i 
propri interessi nelle ricerche fatte dai 
vari istituti, da quelli di ingegneria a 
quelli di scienze politiche. 

Bruciare le cartoline di leva ed ac
cettare la tesi del dottor Spock che il 
cittadino ha il diritto e il dovere di 
considerare secondo coscienza se servi
re l'esercito del suo paese nel caso di 
una particolare guerra, significa, come 
ha detto il Pubblico Ministero, « mi
nare le radici stesse ed il tessuto con
nettivo della società ». Che i poveri 
si accampino sui prati di Washington 
significa dichiarare una aperta sfiducia 
nei confronti di un Parlamento demo
craticamente eletto; è il tentativo di 
ritirare dalle urne il potere loro con
ferito per riportarlo nelle piazze e nel
le strade. E', come ha già pubblica
mente dichiarato un senatore del Sud, 
« un tentativo di intimidazione ». 

Per questo, studenti ribelli, poveri, 
bruciatori di cartoline, negri son tutti 
messi nello stesso mazzo e diventano 

--+ 
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sinonimi di criminali. La loro repres
sione appare una cosa più che giusti
ficata, e l'unica soluzione senza alter
native e senza mezze misure. Questo 
è quello che già sta succedendo. 

Le equazioni di Nlxon. A Boston il 
dottor Spock ed altri tre fra cui il 
cappellano della università di Y aie so
no imputati per « aver cospirato per 
consigliare i giovani ad evitare il ser
vizio di leva » e rischiano una pena 
fino a cinque anni di prigione. A sci 
anni sono già stati condannati un prete 
ed uno studente che durante una di
mostrazione avevano gettato un flacone 
di sangue negli schedari di un ufficio 
di leva; a cinque di reclusione è stato 
condannato Rap Brown per aver tra
sportato una carabina da uno Stato al-
1 'altro. Più di mille studenti di Co
lumbia saranno giudicati agli inizi di 
giugno, e l'università si è già impe· 
gnata ad espellerli; Mark Rudd, il ven
tenne capo dell'SDS che ha iniziato le 
dimostrazioni è stato arrestato cd ac
cusato di cospirazione ed incitamentò 
ai disordini, rischia una pena di cinque 
anni; in base ad una vecchia legge che 
proibisce dimostrazioni nei parchi di 
Washington sono stati arrestati 18 
membri della Marcia dei poveri, etc. 

Edward Hoover, direttore dd FBI, 
ha detto in una testimonianza dinanzi 
al Congresso che l'atteggiamento di 
gruppi militanti negri e di gruppi dd
la nuova sinistra come gli Studenti per 
una Società Democratica (SDS) ~p
prcscntano una minaccia per la sicu
rezza nazionale; che le attività svolte 
da questi gruppi sui campus ddle uni
versità sono «sovversive• e che «gran
de è il pericolo che rappresentano • · 
Una commissione ad hoc ddla camera 
dci Rappresentanti, presieduta da un 
democratico della Louisiana, ha pub
blicato recentemente una relazione in 
cui si fa presente che gruppi misti di 
nazionalisti negri e comunisti stanno 

organizzandosi e preparandosi per ope
razioni di guerriglia urbana all'interno 
del paese. 

Comunismo e criminalità sono vec
chi sinonimi, da tempo usati negli Stati 
Uniti come simboli di tutti i mali di 
cui questa società ancora soffre. Lo 
spettro di una anonima cospirazione 
dalla quale ognuno si sente minacciato, 
può ancora una volta servire a chi tenti 
di eliminare la seria considerazione dei 
problemi di fondo. Nixon è l'uomo 
che dimostra una grande abilità in que
ste equazioni. « Per vincere la guerra 
contro la povertà, ha detto, avrebbe 
molto più effetto raddoppiare la quan
tità di condanne contro i criminali che 
quadruplicare i fondi governativi de
stinati a quella. » Non è un pensiero 
isolato; una parte della popolazione è 
disposta a condividerlo; una parte del 
Congresso già si è dimostrata d'accor
do e sta per passare una legge nella 
quale fra l'altro, contrariamente a va
rie decisioni della Corte Suprema, si 
danno più poteri alla polizia per con
trollare le persone cosiddette pericolose 
per la sicurezza nazionale, si limitano 
i diritti civili delle persone sospette, 
si legalizzano procedure come quella 
del controllo dei telefoni. Ormai non 
si scandalizza più nessuno, in un atmo
sfera che già molti considerano di pe
ricolo nazionale. E' di questi giorni 
del resto la notizia che Robert Ken
nedy al tempo in cui era ministro della 
Giustizia ha firmato un ordine che per
metteva all'FBI di controllare costan
temente le conversazioni telefoniche 
di Martin Luther King. Pierre Salinger, 
portavoce di Kennedy ha tentato di 

negare la faccenda, ma ha solo finito 
per confermarla implicitamente. 

Una spinta a destra. Il Vietnam è 
oggi un problema messo fuori gioco; 
alcuni mesi fa pareva che la guerra 
dovesse essere l'argomento su cui tut
to si sarebbe deciso. La guerra rappre
sentava il test delle varie lealtà poli
tiche ed ideali; per molti era diven
tata un test di moralità. Ora il Viet
nam, dopo l'abilissima manovra di 
Johnson, è fuori da ogni discussione. 
Niente è cambiato nella sostanza di 
questo problema negli ultimi tre mesi: 
nelle scorse due settimane sono morti 
più soldati americani che in ogni altro 
periodo simile dall'inizio delle ostilità, 
ma la guerra come questione di fondo 
della politica americana è congelata a 
Parigi, dove niente potrà accadere fino 
a quando gli americani si decideranno 
a negoziare l'unica cosa che possono 
negoziare: una maniera di venirsene 
via salvando la faccia. Tolta cosl dalla 
discussione la guerra, rimane il fronte 
interno, con il problema negro, quello 
urbano, quello delle ribellioni studen
tesche, o come molti tendono a veder
lo, il problema della criminalità. Su 
questo punto non si registrano prese 
di posizioni cosl consistenti come nel 
caso della guerra, e le implicazioni di 
certe politiche non sono altrettanto 
chiare, e sempre di più molti di quelli 
che erano e sono magari contro la 
guerra si dichiarano affrontando i pro
blemi domestici « per la legge e per 

TIZIANO TERZANI • 
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URSS 

DUTSCHlll Al CRIMUNO 
L'analisi degli avvenimenti sovietici troppo spesso viene effettuata tenendo conto soltanto dei fenomeni di ver
tice, senza fare attenzione a tutti i nuovi fermenti, le volontà di rinnovamento ed il latente stato di malessere 
che esiste nel paese. Mentre da una parte gli operai, anche attraverso i loro sindacati, pur avendo accettato la 
riforma economica nazionale che porta la firma di Kossighin, premono per una completa ristrutturazione dei 
• soviet • con funzioni soprattutto di tipo sindacale e per diminuire i poteri della burocrazia statale e dei diret
tori d'azienda, dall'altra negli ambienti giovanili d'avanguardia, forti soprattutto in seno all'organizzazione gio· 
vanile comunista • Komsomol •, cresce il malcontento contro le barriere ideologiche del partito, contro la 
censura. Anche se questa protesta giovanile non rappresenta un fenomeno di • contestazione globale •, sono 
in molti a Mosca a temere che essa possa esplodere presto contro le strutture burocratiche del regime. 

T roppo spesso, guardando agli av
venimenti sovietici, l'attenzione si 

ferma ai fenomeni di vertice, ai rap
porti in seno alla direzione collegiale, 
alle sfumature che si possono intrav
vedere fra il comportamento più rigido 
di Brezhnev o quello più elastico di 
Kossighin, al peso esercitato dall'ideo
logo del partito Suslov o agli sposta· 
mentr di Scelepin. C'è qualcosa di mol
to più vivo all'interno della società so
vietica, e più importante, per capirne 
l'evoluzione. I fermenti, il desiderio di 
cambiare, un latente stato di malessere 
sono stati registrati: per lo più in rap
porto con alcuni processi come il caso 
di Siniavsky e Daniel, o il più recente 
del gruppo Ginzburg-Galanskov. In li
nea di massima l'interpretazione occi
dentale è a senso unico: una parte no
tevole dell'intelliJ!,hent:da esprime una 
volontà riformatrice, critica le lente-ae 
e ambiguità dcl processo di destaliniz
zazione, preme per un « revisionismo » 
più spinto. 

E' inutile, qui, rifare un cammino a 
ritroso e ricordare tutti i casi, giudi
ziari - i « reati d'opinione» come 
quelli citati, gli appelli in URSS in fa. 
vore dei condannati - o trattati in 
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sede più propriamente culturale e po
litica. Molte vicende sono note: dal 
boicottaggio di Pasternak a quello di 
Solzhenitsyn, dalle battaglie della rivi
sta Novy Mir per la libertà della cul
tura alle sfuriate di Kapitza per l'au
tonomia della ricerca scientifica (più 
importanti, io credo, dei poemi, non di 
rado conformisti, di Yevtushenko). Il 
mondo intellettuale è effervescente, a 
tutti i livelli, e i dibattiti sull'econo
mia, sull'indirizzo da imprimere alla ri
forma Kossighin, sono stati un'eccezio
ne: non solo consentiti ma ~ollecitati. 
La differenza di trattamento è facilmen
te intuibile: una società industriale in 
sviluppo ammette, e provoca, un con
fronto di opinioni purché tenda alln 
razionalità, alla efficienza, e non ha nul
la da perdere da una verifica costante 
degli strumenti più idonei alla espan
sione. 

Questo tipo di dibattito è più interno 
al sistema, e si riduce, pur essendo ma
teria importantissima, a un tema uni
co: come far meglio funzionare la mac
china produttiva. In questo senso la 
recente conferenza economica pan-so
vietica (14-17 maggio, 5 mila parteci
panti, 180 interventi) si è conclusa, 

stando ai resoconti ufficiali, con la con· 
statazione unanime che la riforma Kos
sighin va portara avanti con una « cor· 
retta combinazione » della pianificazio
ne centralizzata e dell'autonomia delle 
imprese. 

L'unanimità è tuttavia apparente, 
perché « corretta combinazione » è for
mula talmente elastica da interpretarsi 
a volontà. La conferenza era stata pre
parata da un lungo e contrastato di
battito, nel quale erano emerse tre po
sizioni: una che si può definire di de
stra revisionista (Liberman e la sua 
scuola), una di sinistra (Strumilin), una 
di centro (Kossighin e il capo del Go
splan, Baibakov, relatore il 14 maggio). 

La tesi Liberman era di ampliare 
l'indipendenza delle imprese, prenden
do a strumento indicatore la redditività 
aziendale e il profitto. Strumilin aveva 
obiettato che portare alle estreme con· 
seguenze tale criterio procurerebbe di
slivelli economico-sociali non tanto per 
il fatto di premiare le industrie più ef · 
fidenti, ma perché concepire lo svilup
po secondo la sola formula del profitto 
equivarrebbe a concentrare l'industria
lizzazione dove il processo è già avvia
to, a scapito delle zone depresse; rifor-
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ma sl, aggiungeva, ma non al rischio di 
una serie di monopoli di Stato o regio
nali. Kossighin e Baibakov hanno scel
to la via mediana: sl all'autonomia 
aziendale, ma senza perdere di vista il 
piano centralizzato, pur elastico nella 
applicazione. Questa, in sommi capi, la 
conclusione. Accordo raggiunto, quin
di? Unanimità di vedute? E' troppo 
presto per dirlo. I problemi nascono 
ora, nell'applicazione, nell'estensione 
della riforma su scala nazionale. 

R•l8tenzll del sindacati. In campo 
sindacale si sono avvertite notevoli re
sistenze. All'ultimo congresso dei sin
dacati, di cui è ora presidente Scclepin, 
la riforma è stata accettata, ma la cri
tica all'eccessivo tccnocratismo, alla bu
rocrazia di Stato, ai poteri troppo vasti 
attribuiti ai direttori d'azienda ha su
acitato vasti consensi. 

Come in c.ecoslovacchia, ma a livello 
di più lunga e approfondita esperienza 
di strutture economiche collettivizzate, 
la diBidcm.a operaia ha due caratteri 
fondamentali: da un lato esprime la di
fesa di posizioni immobilistiche, di una 
routin~ che, non facendo leva sugli in
centivi personali e il _profitto settoriale, 
garantisce la tranquillità anche a costo 
di un salarlo inferiore (senza il peri
colo di spostamenti o, peggio, licenzia
menti); C:lall'altro lato esprime, certo 
IOlo per alcune minoranze, la c:oacicnza 
di una classe operaia che, se non rifiuta 
Ja COlicldetta società dei comuni e il 
bencaere, vede con soepctto proiettata 
m fabbrica la figura onnipotente del 
.direttore quale rappresentante dello 
Stato-padrone. 

I liberali di casa nostra potrebbero 
Wudeni che ciò significhi il rifiuto di 
una economia collettivizzata. In realtà 
~ Il contrario: non vengono poste in 
cliscuaionc le strutture economiche, 
DalUDO desidera il ritorno al capitali
no privato, e neppure crede ormai in 
URSS ù capitalista illuminato; la con
lleltaionc è rivolta contro la tcndema, 
ftl'a o fùsa che sia, a iltituzionaliz

.ìilre U capitùismo di Stato. Ed è un 
iJ.ò1petto c:latinato a radicani in un nu-

sempre più alto di lavoratori fin. 
i aindacati non abbiano poteri e 

~1na,' pdmo fn tutti quello di scio
• eia fu ...tere CX>DtlO la bwoc:nzia . 

.fa ..._ ICcwiafrin, ~. in quan
'1Dodeme le 1truttme inda--.,,ledd:le, ciOndace fatllmente, 

..... ftv!endièazione del di
di ~. ~ ... incmti9i 
e morili •, come nella fMe hd

deD•eaperùbento com.._ (pri· 
1D1 ancora aeUa NBP), n ~to po
tna teorizzare il principio - &n aop-
po ebusato dlDa plOf ... comuni-

Molc:A: "' - ... ,.,,.,. 

sta occidentale - secondo cui un ope
raio non sciopera contro se stesso per
ché padrone della fabbrica. Ma questo 
meccanismo entrò già in crisi con la 
nascita dello « stalchanovismo », il pri
mo passaggio dall'incentivo morale a 
quello materiale; cd entrò in crisi per
ché l'operaio d'avanguardia provocava, 
con il proprio super-lavoro, l'aumento 
dei ritmi in tutto il reparto, poi, gra
dualmente, in tutto lo stabilimento; 
come si difendevano gli altri, se inca
paci o, mettiamo pure, indolenti? Lo 
stalinismo risolse la questione con mez
zi coercitivi, inventando al limite la 
teoria dcl « sabotaggio ,. . Sappiamo a 
quali conseguenze ha portato un siste
ma dcl genere. Con la riforma Kossi
ghin, che non fa più leva sul volonta
rismo e sulla «emulazione socialista», 
ma sul profitto e sul rendimento flVen
dale, l'operaio accetta l'incentivo mate
riale coo;ac unico compcmo extra-sala
rialc (oltre i minimi di paga), ma è 
portato a contrattare e a controllare 
il profitto dell' azinsda socilllista. 

Con quali strumenti? Kossigbin non 
ha offerto M consigli di gestione M 
armi legali - come lo sciopero -
per .far valere una contestazione. Esi
stono soltanto «assemblee permanenti• 
di fabbrica che vengono convocate per 
realizzare gli obiettivi dcl piano, e i 
sindacati si limitano a supervisionare 
questa mobilitazione. Tùi cUICIDblcei. 
sono troppo vaste e generiche per rea
lizzare un cfficac:e controllo sul profitto 
aziendale; si devono creare organi me
no pletorici ma più cfticaci. Potranno 
essere, se non consis].i di gestione, con
sigli di fabbric::a - doè soviet -, e si 
potrebbe dedurre che già esistono dalla 
fondazione dello Stato sovietico: la 

realtà ~ che i soviet sono diventati puri 
organi elettorali, fin dai tempi di Sta
lin. Un ritorno ai soviet, dunque, ma 
meno politici e più sindacali. Con gli 
strumenti adatti a difendere gli inte
ressi operai quando il direttore, rap
presentante dello Stato, assume poteri 
disc:rcziooali come quelli previsti nella 
riforma Kossighin: facoltà di modi6-
carc il salario (con gli incentivi), fa
coltà di licenziare in base alla legge 
del profitto aziendale. 

• 



mistificazione ideologica: per Marx la 
dittatura del proletariato, per Lenin 
la dittatura del partito erano un mez. 
w, non un fine; il fine era addirittura 
l'estinzione dello Stato come apparato 
coercitivo; si può discutere all'in6nito 
su come storicamente vi sia stata una 
prevaricazione dci mezzi sui fini {•ta
lipismo) e una contaminnione (lcnini
SJDO ); ma è arbitrario concludere che 
tutti coloro i quali si richiamano, ncl
l 1JRSS e fuori dcll1JRSS, al marxi
smo-leninismo ceichino BOio una eti
chetta per perpetuare l'eterdzio ditta
toriale del potere. A livello dei capi è 
possibile, e dò spiega le destaliniz7a
zioni parziali - con riflussi stalinisti 
- sia dell'epoca krutcloviana che del
l'attuale fate brezhncviana. A livello 
non di vertice ma di bue, dove comin
ciano a dclincarsi fenomeni e forze di 
e c:mtestazione •, ~ proprio in nome di 
Marx e di Lenin, della ritcopcrta dci 
e seri tati • (della richiesta di pub
blicarli in~ e non censurati), che 

Carle11 Internazionalista. I capi del 
partito sottolineano i pericoli dcl re
visionismo di cdestra• e di csinistra>. 
Il loro occhio è rivolto proprio ai gio
vani, e la loro principale preoccupazio
ne è di essere scavalcati a sinistra. I 
cinesi, che qualcosa hanno capito, so
stengono che si sono formad gruppi 
e marxisti-leninisti• (il che è vero 1e 
non si cade ncll'equivico di considerarli 
puramente filo-maoisti) e, secondo la 
notizia più recente dilfusa da Pechino, 
un e gruppo Stalin•· In realtà la sini
stra giovanile, in URSS, è ben distante 
da Stalin, guarda molto più avanti. La 
sua carica ideale è profondamente in
ternazionalista (ma non ccosmopolito 
per usare un termine tradizionale) e 
si è venuta decantando con il Vietnam. 

La prima avvisaglia di questa ten
sione giovanile si manifestò nel mano 
'6', quando una dimostrazione anti
amcricana, davanti all'ambasciata, ven
ne duramente repressa dalla polizia mo
sc:ovita per la presenza, nel corteo, cl 
studenti cinesi dell'Università Lumum-
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l'ordine ». Tutto questo spiega l'atteg
giamento di molti pretesi liherali che 
rispondono all'appello di Nixon il qua
le per quanto riguarda gli slums dice 
che « promettere milioni e milioni di 
dollari è semplicemente una crudele il
lusione », e per quanto riguarda i riots 
sostiene che « la forza deve essere re
spinta con la forza ». 

La involuzione verso un sistema 
sempre più autoritario pertanto non 
sembra assolutamente da escludere. Le 
forze che spingono in questo senso or
mai ci sono ed in parte si stanno al
largando: i militari frustrati dal com
battere una guerra che non volevano, 
frustrati per doverla combattere, come 
qualcuno ha detto, con le mani legate 
dietro la schiena ed ora messi in di
sparte per aver dimostrato di non sa
perla vincere; il sud con la sua popo
lazione bianca che si vede sempre più 
minacciata dalle dimostrazioni e dalle 
richieste di uguaglianza da parte dei 
negri. 

Wallace è a un passo da Nixon, l'ex 
governatore dell'Alabama continua la 
sua campagna presidenziale con una 
piattaforma politica apertamente razzi
sta e fascista. Non diventerò certo Pre-

i miti dell'ottobre 
Franco Soglian. La rivoluzione russa, 

Milano, dall'Oglio, 1968. pp. 362, li
re 1200. 

N on a caso Il Soglian ha intitolato 
il libro alla • rivoluzione russa an

ziché alla • rivoluzione sovietica •. Gli 
aspetti • sovietici • della rivoluzione 
• russa • restano sullo sfondo, In pro
spettiva, destinati forse ad un secondo 
volume. In questo l'Autore ha cura 
piuttosto di ricostruire le fasi della ri
voluzione del 1917, dall'agonia dello za
rismo all'affermazione definitiva del po
tere dei soviet passando per le gior
nate di febbraio: sono le fasi In cui 
un lungo lavorio rivoluzionario maturato 
nella Russia degli zar. accentuato di 
volta In volta dalla reazione e dalla 
guerra (come nel 1905). alimentato da 
una generazione e più di uomini dediti 
alla teorizzazione e alla pratica della 
rivolta, esplode in uno sconvolgimento 
apocalittico. che distrugge prima Il si
stema zarista accelerando Il passaggio 
dal semlfeudalismo al semiparlementa
rismo liberale-borghese e che edifica 
poi la società socialista. Lo stretto col
legamento fra Il febbraio e l'ottobre, 
quali espressioni di uno stesso pro
cesso ascendente. due momenti di uno 
sviluppo sprigionato dalla storia delle 
Russia, è appunto uno del contributi 
più precisi e documentati di questa 
storia. 

Le storie della rivoluzione russa non 
mancano, e Il Sogllan se ne giova In
fatti per riassumere gli awenimentl e 

sidente, ma han è assolutamente im
pensabile che il suo partito riesca a 
togliere ai repubblicani e ai democratici 
cosl tanti voti da rendere impossibile 
una elezione del Presidente attraverso 
'il suffragio popolare e che questa ele
zione debba perciò essere rimessa alla 
Camera dei Rappresentanti. Wallace 
potrebbe allora controllare l'ago della 
bilancia e con i suoi voti diventare il 
grande elettore del prossimo Presiden
te degli Stati Uniti. 

Anche a sinistra le posizioni si ra
dicalizzano e st fanno più militanti. 
Durante il primo attacco della polizia 
a Columbia University, gli studenti si 
sono fatti arrestare cantando "we shall 
overcome" ; nel secondo attacco tre set
timane dopo si sono costruite delle 
barricate e molti si sono difesi con 
sassi e bastoni. Qualcuno con un gi
radischi a pile suonava la Marsigliese. 
La situazione è ben diversll da quella 
francese e da quella europea in genere, 
ma in un certo senso l'Europa ormai 
è diventata un esempio, ed un vec\.:hio 
slogan del movimento pacifista, « Fer
mate la guerra e riportate i ragazzi a 
casa», si è ormai trasformato: « Fer
mate i ragazzi e portate la guerra a 
casa ». 

TIZIANO TERZANI • 

per confrontare le tesi (utilizzando so
prattutto le opere di Chamberlin, di 
Dutscher, di Katkov e di Carr oltre 
che le più dirette testimonianze di 
Kerensklj e Trotsky). ma questa ricerca 
ha egualmente tutti I meriti per potersi 
dire originale. Alternando la narrazione 
del latti all'interpretazione sociologica, 
al di fuori di schemi preconcetti, con 
una serenità che solo raramente cede 
alla polemica ma ciò nondimeno con la 
piena coscienza delle • scelta • che 
qualsiasi analisi storica inevitabilmente 
comporta, Il Sogllan riesce a fare giu
stizia di molti • miti • sul 1917, ri
spondendo con chiarezza - si condi
vidano o no tutte le conclusioni - alle 
domande principali che la rivoluzione 
russa solleva. Gli spunti più felici sono 
essenzialmente due ; l'esame della per
sonalità di Kerenskij, o meglio della 
sua • funzione •, con la condanna • og
gettiva • più ancora che • soggettiva • 
del suo esperimento, e l'Indagine della 
decisione di Lenin di scatenare !'of
fensiva definitiva. In entrambe le tap
pe Il Soglian cerca comunque di sca
valcare I protagonisti individuali per 
Interrogarsi sul ruolo delle masse, che 
sono forse li protagonista principe di 
questo libro e dunque, almeno nell'In
terpretazione dell'Autore, della rivolu
zione russa del 1917. E' facile capire 
perché - partendo dagli stessi pre
supposti - si può auspicare che Il 
Soglian voglia continuare lo studio 
spingendosi nello stalinismo e nel pe
riodo a noi più vicino: cl sono molti 
altri • miti • che attendono di essere verificati. 

G. C. N. • 
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La s/ilata del 2 maggio a Gerusalemme 

ISRAELE 

la crisi congelata 
Tel Aviv, maggio 

I èn Israele la crisi governativa non 
stata superata; piuttosto, è stata 

« congelata ». In altre parole c'è stato 
un rinvio. In qualsiasi momento uno 
degli alleati della coalizione governativa 
- « falco » o « colomba » che sia -
potrebbe aprire la porta dcl frigorifero 
provocando un « disgelo » che rimette
rebbe nuovamente in difficoltà Eshkol. 
Perché se grazie al talento di media
tore di Levi Eshkol la crisi della setti
mana scorsa è stata provvisoriamente 
risolta, esistono ancora i problemi poli
tici che l'hanno fatta nascere. 

L'attuale governo di unione naziona
le è nato alla vigilia della guerra dei 
sei giorni e rifletteva realmente, in quei 
giorni fatidici, la volontà quasi unani
me di un popolo deciso a difendersi 
dalle minacce arabe di sterminio. A 
quell'epoca l'opinione e la determina· 
zione di un leader nazionalista di destra 
come Menahem Begin non erano di
verse da quelle, diciamo, di un mini
stro del Mapam (sinistra socialista) co
me lsrael Barzilai, ed erano simili anche 
ai sentimenti di un Mosé Sneh, dirigen
te comunista ebreo. Dai ministri all'uo
mo della strada, tutti gli israeliani era
no sintonizzati sulla medesima lunghez
za d'onda e, fatto caratteristico, non fu 
organizzata neppure una riunione per 
« mobilitare » spiritualmente gli israe
liani. Non era necessario. Davanti alla 
propaganda isterica delle radio arabe 
che promettevano agli israeliani, di ora 
in ora, la morte in mille modi, e dalle 
quali la parola « sgozzare » sgorgava co
me un incantesimo, ogni uomo, ogni 
donna, ogni adolescente, si dicevano di 
avere una sola alternativa: battersi e 
vincere oppure ... morire. 

Oggi la situazione è radicalmente mu
tata. Non si tratta più di vincere la 
guerra, ma di vincere la pace; e questo 
è un compito molto meno pericoloso ma 
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infinitamente più complesso. Se nume
rose sono le vie che possono portare 
alla guerra, è invece molto difficile tro
vare la strada che porta verso la pace. 
E ciò non soltanto perché davanti a lo
ro gli israeliani hanno un avversario 
che, per quanto battuto, vuole « strap
pare » la pace senza negoziare ed esige 
il ritorno alle frontiere esistenti prima 
del 5 giugno senza voler riconoscere 
lo Stato d'Israele - dal quale si pre
tende l'allontanamento delle forze ar
mate - neppure se delimitato dalle 
sue antiche frontiere. Il fatto è che nu
merosi ministri - e non dei meno im
portanti - sembrano aver dimenticato 
gli scopi della guerra d'Israele. Ora chi 
si ricorda più dell'ordine del giorno del 
generale Mosé Dayan alle ore 1 O del 
mattino del 5 giugno (cioè quando la 
aviazione israeliana in pratica aveva già 
vinto la guerra): «Soldati, noi non ab
biamo obiettivi di conquista. Il nostro 
unico obiettivo è di annientare gli sfor
zi delle armate arabe miranti a conqui
stare il nostro paese ... i.? 

La memoria di Dayan. Si racconta 
che il generale Dayan avrebbe giurato 
sulla Bibbia, davanti a diversi giorna
listi stranieri, che se gli Stati arabi aves
sero voluto negoziare con Israele una 
pace onorevole, nei primi giorni suc
cessivi alla cessazione del fuoco, il go
verno avrebbe deciso all'unanimità di 
evacuare tutti i territori occupati. Sem
bra che adesso una cosa del genere non 
sia più possibile, e lo stesso ministro 
della Difesa non si ricorda più del suo 
ordine del giorno... Per giustificare le 
rivendicazioni israeliane su una parte 
dei territori occupati, non si parla più 
della Cisgiordania, ad esempio, ma di 
Giudea e Samaria (nomi biblici); ed i 
generali Dayan e Allon (ambedue mi
nistri facenti parte dello stesso partito 

SINAI: l'autocolonna israeliana 

del lavoro, socialista ed ateo) invocano 
!e Sacre Scritture e parlano di « fron
tiere bibliche », di « culla del popolo 
d'Israele», ecc ... 

Non vi sono dubbi sulla sincerità di 
Menahem Begin, ministro senza porta
foglio e leader del « Gahal » (estrema 
destra nazionalista), quando afferma che 
il « vero Israele » è il « Grande Israe
le » che ha diritto alle « frontiere sfo
riche » non grazie alla forza ma per 
« la forza del diritto ». E per questa 
ragione la risoluzione adottata dal Con
siglio di Sicurezza il 22 novembre è 
inaccettabile per Begin, dal momento 
che un paragrafo di questo testo pre
vede l'evacuazione israeliana dai tem
tori occupati. Il fatto è che per i « fal
chi » vi sono soltanto territori « libe
rati ». 

Per i ministri Abba Eban (partito 
del lavoro), Israd Barzilai (Mapam), 
Mosè Kol (liberali indipendenti) e per 
altre «colombe», la pace - e non 
un « Grande Israele » - rimane lo 
obiettivo supremo. Ed in tale prospet
tiva essi dichiarano che se gli arab.i 
accettano di sedersi con gli israeliani 
attorno alla medesima tavola, tutto (o 
quasi tutto) potrà essere negoziato. Di 
conseguenza Israele dovrebbe accettare 
la risoluzione del 22 novembre (com
preso il paragrafo concernente l'evacua
zione) allo scopo di poter negoziare di
rettamente con gli Stati arabi un trat
tato che darebbe una « pace giusta e 
durevole nell'ambito di frontiere con
cordate e riconosciute da tutti gli Stati 
della regione ». 

In effetti quando il governo israelia
no proclama di essere sempre disposto 
a « negoziare direttamente con gli Stati 
arabi una pace giusta e durevole » e 
che tale posizione è rimasta invariata, 
non mentisce. Se la bottiglia presenta 
sempre la stessa etichetta - « nego-

-+ 
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USA 

LA GUERRA DEI CAMPUS 
Le pagine dedicate dal New York Times alla ribellione studentesca della 
Columbia University, i numeri speciali dei settimanali di massa, i saggi 
e le analisi delle riviste d'opinione danno un'idea dell'allarme suscitato 
dalla rivolta universitaria negli Stati Uniti. Il filo rosso della contesta· 
zione del sistema unisce i campus americani a Berlino, a Roma e a Pa
r igi. Ed anche negli USA, come a casa nostra, contro lo student 
power si è scatenata violenta la repressione di tutto l'establishment. 

A Ila Columbia University la prote
sta è cominciata il 23 aprile con 

un sit in di circ11 700 studenti contro la 
costruzione di una palestra ai margini 
del campus con ingressi separati per gli 
studenti e per i negri dell'adiacente 
quartiere di Harlem, nonchè contro i le
gami dell'università con l' I nstitute of 
Defense Analysis, un centro di ricerca 
paramilitare finanziato dal Pentagono 
ed appoggiato da dodici università. La 
azione studentesca, dopo le prime ore 
e seguendo uno schema accuratamente 
preparato per mesi, veniva condotta con 
una energia ed un carattere insoliti an
che per i consueti standard protestatari 
dei giovani americani. Cinque edifici 
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occupati, il dean di una scuola tenuto 
prigioniero come ostaggio, l'ufficio del 
presidente dell'università invaso e per
quisito, le diverse zone del campus te
nute sotto controllo con barricate se
paratamente dagli studenti bianchi ade
renti all'organizzazione di sinistra Stu
dent for Democratic Society e dagli stu
denti negri dello Student /or a11 Af ro
American Society, un efficiente servizio 
di rifornimenti e di comunicazioni. In 
breve ilcampus di una delle sette più 
antiche e rispettate università compo· 
nenti la I vy League, diveniva il punto 
di convegno dei radicali newyorkesi 
(da Tom H ayden a Dwight McDonald), 
dei militanti negri (Stokely Carmichael, 

Agenda internazionale 

Rap Brown, Kenyatta) e il centro di in 
teresse della stampa nazionale e dei mo
vimenti di opposizione. 

rl « caso Columbia », tuttavia, sareb· 
be divenuto drammatico soltanto tre 
giorni più tardi, quando il presidente 
dell'università Kirk, su deliberazione 
del non accademico Board of Trustees 
che governa completamente l'istituzio
ne=, ordinava alla polizia di sgomberare 
I'« area liberata» del campus, provo· 
cando episodi di violenza, centinaia di 
feriti anche rra gli spettatori, 628 ar
resti . Quella che era stata una ben or
ganizzata azione di una minoranza si 
trasformava a quel punto in protesta e 
sciopero generale che accomunava sullo 
stesso fronte studenti liberal e radical, 
la maggioranza dei giovani professori 
ed una parte del corpo accademico, tut
ti concordi nel rivendicare la fine del 
governo assoluto dell'università da par
te dell'amministrazione ed un ruolo più 
attivo del mondo accademico rispetto ai 
problemi sociali del paese. Ai primitivi 
motivi di protesta si aggiungevano a 
richiesta di dimissioni del presidente, 
l'amnistia per gli arrestati, un ruolo de
terminante per professori e studenti 
nell'amministrazione, e la creazione di 
un comitato misto per le questioni di
sciplinari. In realtà, però, dietro que
ste richieste, la rivolta della Columbia, 
con la conseguente fine dell'anno acca
demico e la votazione immediata di una 
legge federale che preclude agli studen
ti che dimostrano l'accesso alle borse di 
studio finanziate dal governo, è stata 
solo uno dei sintomi più vistosi del ma
lessere che investe i camptu americani 
e l'organizzazione accademica del paese 
che ha la più alta percentuale di studen
ti universitari di tutto il mondo. E' una 
crisi di cui occorre analizzare le caratte
ristiche per coglierne somiglianze e di
versità con la parallela crisi europea. 

Da Berkeley a Columbia. Basta scor
rere l'elenco delle dimostrazioni di que
sti ultimi anni per cogliere i motivi che 
animano i giovani ribelli americani in 
una azione che coinvolge al tempo stes
so struttura universitaria e struttura 
sociale, contenuti educativi e politica 
nazionale. Berkeley, alla fine del 1964, 
con il suo famoso Free Speech Move
ment, poteva sembrare un fatto insoli
to ed anomalo, il prodotto di una stra
na concentrazione di elementi non con
formisti e di radicali della New Left. 
In realtà, erano già maturi i temi di 
fondo dell'interesse giovanile e le ragio
ni per una «azione diretta» che met
.tesse a confronto il nucleo attivo de
gli studenti con l'establishment. Alla 
università di California i motivi erano; 
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rifiuto della università come macchina 
(la famosa multiversity del presidente 
Clark Kerr) per servire i bisogni che 
la società pone in rapporto ai valori 
dominanti fondaci sulla efficienza e sul 
profitto, politicizzazione del campus (il 
Free S peech) per recuperare all'uo· 
mo-studente le sue facoltà di giudizio 
non solo tecniche ma più generalmente 
sui valori sociali, necessità di un'impe
gno diretto sul problema negro, guerra 
e struttura militare, denunzia dell'ambi· 
guità dei liberals nella politica e nella 
accademia a sostegno e copertura del 
::.istema, ricerca di contenuti ideali ca· 
paci di fornire sostanza ad una nuova 
« qualità di vita ». I successivi episodi 
di protesta, se visti in una unica pro
spettiva, contribuiscono a delineare un 
quadro articolato, ma sostanzialmente 
omogeneo e coerente con i principi so
::.tcnuti a Berkeley. Dalla occupazione 
della Boston University per un mag· 
gior numero di ammissioni di studenti 
neri a quella del Trinity College (con 
la cattura del presidente per ottenere 
un corso di scudi sulla « psicologia del 
ghetto » ), dalle 27 dimostrazioni nei 
primi due mesi di quest'anno contro 
il reclutamento nei campus di perso
nale per la Dow Cht:mical Company, 
che produce napalm, a quelle contro 
1l'addestramento militare durante gli 
studi universitari da parte del ROTC, 
dalla denuncia degli investimenti suda
fricani della Cornell U niversity al sit
in di Stanford contro la sospensione 
di sette studenti che si opponevano al 
reclutamento della CIA dal boicottag
gio di 400 studenti della U11i1Jersity o/ 
Georgia contro il coprifuoco e la proi
bizione di vivere fuori dal campus al 
teach-in del Lousiana State University 
sulla guerra ed il razzismo. 

Da Berkeley fino a Colombia si tro
vano gli stessi temi, gli stessi metodi, 
la stessa crisi. La frustrazione di sei 
milioni di studenti, nati dopo la guer· 
ra e cresciuti senza conoscere diretta
mente lo stalinismo ed il maccartismo 
all'ombra del conformismo e dell'apatia 
dell'affluenza suburbana, trova uno 
sbocco soltanto nella ricerca di una 
« identità » in motivi ideali per i quali 
farsi attivi, cioè in concreto la lotta 
per i grandi temi di libertà e di giu· 
stizia che la società americana si tro
va a dovere affrontare. Negli Stati Uni
ti l'università, in maniera completa
mente differente dalla struttura della 
acca~e?1ia europea di stampo feudale,· 
è efficiente, bene organizzata, ricca di 
laboratori e di biblioteche, piena di 
corsi specializzati e di professori ben 
istruiti ed interamente devoti all'inse
gnamento; certamente ha risolto in gran 
parte anche il problema dell'istruzione 
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generalizzata attraverso l'articolato si
stema delle borse di studio e la diffu
sione di una rete efficiente di attrezza
ture a servizio della comunità studen
tesca. Ma il risvolto di questa meda
glia, che ha i suoi innegabili pregi e 
che brilla di qualità per l'osservatore 
europeo è costituito dalla quasi ge
nerale omogeneità della cultura univer· 
sitaria con i valori predominanti nel 
Paese, di una società cioè tutta tesa a! 
progresso tecnologico ed alla massi
mizzazione della ricchezza materiale. 
Agli studenti si chiede di divenire dei 
bravi managers di corporations, dei 
centri di ricerca finanziati sempre più 
attraverso il bilancio della Difesa, ma· 
gari delJe stesse università e dei pro· 
grammi di welf are amministrati pater
nalisticamente dagli uffi.ici del governo 
federale. La indubbia razionalità che 
pervade gran parte dell'insegnamento 
universitario è relativa ad obiettivi da
ti, immutabili, considerati patrimonio 
irreversibile della nazione. Lavorare be
ne dentro tale intelaiatura concettuale, 
significa accettare la povertà di una 
vita che ha barattato il potere della cri
tica e delle posizioni individuali con 
il potere di acquisto dei beni di con
sumo. E' per questo che la rivolta uni
versitaria è idealistica, senza caricarsi 
di fardelli ideologici, carica di tensioni 
umane ma antiintellettuale, alla ricerca 
di una comunità fisica in cui la pro
pria identità possa essere definita e le 
proprie relazioni personali e sociali svi
luppate senza essere sottoposte alla 
pressione della carriera e dello stile 
competitivo che caratterizza la vita di 
molti settori dell'America d'oggi. Ha 
ragione Steven V. Roberts del New 
York Times, quando scrive che « per 
molti studenti emersi nel complesso e 
venale mondo d'oggi, il marxismo e le 
altre ideologie che offrono una visione 
del mondo che tutto abbraccia, sono 
considerate largamente irrilevanti. Piut
tosto, la generazione presente prende 
le mosse dagli stessi principi morali di 
base: onestà, giustizia, eguaglianza e, 
sopra tutti, il diritto dell'individuo di 
prendere le decisioni che possano con
trollare la propria vita ~-

Verso nuovi obiettivi. L'aspirazione 
delle masse studentesche, prima ancora 
di avere una cifra politica, è una richie
sta di partecipare a costruire un am
biente diverso da quello in cui sono 
cresciute, è la sfiducia nei boss della 
politica o negli amministratori delle 
università; è la riscoperta individuale 
di una nuova morale, magari attraverso 
la libertà sessuale e le discussioni sul 
valore della marijuana, che conduce alla 
formulazione di una «nuova politica». 

La « new politics » che ispira i gruppi 
più attivi del movimento studentesco 
si basa sulla « partecipatory democra
cy » che rifiuta innanzitutto di sepa
rare fini e mezzi e di usare non impor
ta quali metodi pur di raggiungere certi 
fini. Cesare Massarenti, un italiano che 
è stato tra i leaders dell'occupazione di 
Stanford nelle prime settimane di mag
gio, ha potuto rispondere all'intervista
tore televisivo che gli chiedeva se la 
azione studentesca avesse avuto succes
so, che il maggior risultato ottenuto era 
stato quello di amministrare se stessi in 
modo tale da coinvolgere con respon· 
sabilità tutti i partecipanti all'occupa
zione nel processo di elaborazione e di 
decisione e che tutto ciò costituiva una 
insormontabile differenza con il modo 
in cui normalmente vengono prese le 
decisioni accademiche ed amministrati
ve nella stessa università. Al di là delle 
facili esemplificazioni resta il fatto che 
perfino il candidato presidenziale Euge
ne MacCarthy, che per primo ha osato 
sfidare l'apatia politica del paese oppo
nendosi a Johnson, si è appellato ad 
nua « new politic » ed ha cercato di 
coinvolgere, non senza successo, gli stu
denti nel processo politico al di fuori di 
ogni tradizionale apparato di partito o 
della pubblica amministrazione. Ad una 
inchiesta condotta in numerose univer· 
sità sulla partecipazione degli studenti 
alla politica prima e dopo l'entrata di 
McCarthy e di Kennedy nella campa
gna presidenziale, tesa a dimostrare la 
possibilità per i giovani di precorrere i 
tradizionali canali politici, Mare Landy, 
direttore del giornale universitario T he 
Activist della Università del Wisconsin, 
rispondeva: «Non è stato McCarthy che 
ha riportato gli studenti alla politica, 
ma sono stati gli studenti che hanno ri
portato il Paese alla politica ». E « po
litica nuova » significa per gli studenti 
soprattutto « basta con il discutere a 
vuoto e cominciare ad agire», nel Mis
sisippi come marciatori della libertà 
nelle aree metropolitane con i giornali 
underground come alternativa al mono
polio delle comunicazioni, con le picco
le stazioni radio radicali senza l'oppres· 
sionc della pubblicità, con le free 
schools e le free universities. Non im
porta se talvolta la mancanza di cono
scenza politica accomuna Che e Mao, 
Camus e Fide!, perché in loro si vedo
no dei simboli di azione o di moralità 
e non dei maestri di ideologie. L'atti
vismo della new politics riscopre l'atti
vità liberatrice della politica come atti
vità globale, come uno strumento essen
ziale attraverso cui si può ridivenire 
protagonisti della avventura umana e 
non più oggetti della manipolazione. 

MASSIMO TEODORI • 



HAITI 

·~ 

-_, 

le spine di 
duvalier 

L e premesse ricordano da vicino 
lo sbarco nella provincia Oriente 

di Cuba del manipolo di guerriglieri 
che dovevano dar vita alla vittoriosa 
insurrezione contro Batista e quindi 
alla rivoluzione castrista. Teatro del
la nuova impresa è Haiti: il governo 
ha annunciato il 21 maggio che squa
dre di « mercenari e esuli » sono 
sbarcati dall'aria a Port Haitien e che 
la pronta reazione delle forze armate 
non ha ancora permesso la completa 
liquidazione della sacca rivoluzionaria. 
I mmediatamente prima dello sbarco era 
stato segnalato addirittura un raid aereo 
sulla capitale Port-au-Prince, con il pa· 
lazzo presidenziale come principale ber
saglio. Ordinata la mobilitazione gene
rale, il governo haitiano ha informato 
della questione l'ONU. E' cominciata 
per il regime del presidente a vita Du
valier l'ultima ora? 

In linea puramente teorica, Haiti, 
con il suo regime poliziesco e la stretta 
oppressione esercitata dall'é/ite dirigen
te, con il rigore di un « patto colonia· 
le ,. con gli Stati Uniti che drena le 
sue già scarse e mal valorizzate risorse, 
con il caos e l'anarchia dilagante nelle 
campagne, sembra essere la sede ideale 
per la ripetizione dell'esperimento ca
strista. Si tratta, come Cuba, di un'iso
la, con in più il vantaggio di un possi
bile retroterra, la Repubblica Domini
cana, dove esistono certamente forze 
politiche disposte ad aiutare un movi
mento insurrezionale di ispirazione pro
gressista. Motivi economici, sociali e 
razziali convergono contro il regime di 
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Duvalier, che ha al suo attivo solamen
te un revivalismo dell'anima africana 
della popolazione negra di Haiti (un mi
sto di memorie ancestrali e di riti ma
gici), che può avere però effetti contro
producenti solo che di quei miti si im
possessi un movimento di liberazione 
nazionale animato dall'ideologia che ha 
portato all'indipendenza dell'Africa ne
ra. Più difficile è determinare se 
questi elementi « oggettivi » si saldino 
con la preparazione « soggettiva » alla 
lotta rivoluzionaria, perché, a parte la 
for-.la dell'esercito del dittatore o dei 
marines, la popolazione di Haiti, che 
pure ha dato alla storia della solleva· 
zione dell'America Latina contro il co
lonialismo europeo la sola guerra di 
liberazione condotta dalle masse di co
lore anziché dalla minoranza bianca, è 
stata troppo repressa nella sua miseria 
e nella sua arretratezza dal dispotismo 
di Duvalier e dei suol predecessori per 
poter raccogliere spontaneamente e con 
successo l'appello aJla rivolta. 

Le attese di Washington. La stessa 
origine del movimento contro Duva
lier, del resto, è incerta. Si parla di 
capi cubani o dominicani, di « merce
nari » al soldo di un parente di Duva
lier, di esuli haitiani addestrati in Fl~ 
rida o nelle Bahamas. Mentre all'Avana 
si è finora negata ogni partecipazione, 
dell'azione hanno mostrato di voler as
sumere la paternità soprattutto le or
ganizzazioni haitiane in esilio negli Sta
ti Uniti. Il bombardamento di Port-au
Prince è stato compiuto da un aereo 
americano e armi americane sarebbero 
state catturate agli insorti. Anche la 
stampa americana appare troppo bene
vola verso l'iniziativa per non ritenere 
che a Washington si conosca (e si ap
provi) la « fonte» effettiva dello 
sbarco. 

Il governo di Duvalier è costretto a 
riversare aru:itutto su Castro l'accusa di 
aver organizzato l'« aggressione», per
ché non può rivelare troppo apertamen
te di sospettare gli Stati Uniti di aver
gli dichiarato guerra e perché non vuo
le privarsi degli eventuali soccorsi della 
Organizzazione degli Stati americani, 
ma con tutto ciò è legittimo il sospetto 
che l'invasione di Haiti possa anche 
non essere opera di guerriglieri di pro
venienza cubana. Nello Stato di Duva
lier si sono segnalati di recente episodi 
che autorizzavano a far pensare ad una 
radicalizzazione della lotta politica (so
prattutto nelle campagne) nel senso in 
cui inevitabilmente si esprime in Ame
rica Latina la contestazione dei regimi 
conservatori, ma proprio questa appa
rente degradazione può aver indotto gli 
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Stati Uniti ad una mossa anticipata. La 
diplomazia del dipartimento di Stato, e 
tanto più dei servizi segreti statuniten
si , è certo abbastanza disinvolta per po
ter prevenire il « nemico » con le sue 
stesse armi quando la situazione sia 
troppo compromessa per essere ancora 
sostenuta con un minimo di verosimi
glianza nel nome della « libertà » o del
la « democrazia ». Nella fattispecie hai
tiana va tenuta nel conto però la posi
bile diffusione del movimento alla Re
pubblica Dominicana, con effetti im
prevedibili e politicamente più caratte
rizzati: e nella Repubblica Dominicana 
l'equilibrio a favore di un presidente 
protetto dagli Stati Uniti, Balaguer, è 
sempre prossimo alla rottura. 

Ouvalier alle corde. Gli sviluppi fu
turi diranno perciò se a Haiti si sta 
consumando un « 23 luglio » ovvero 
più semplicemente un colpo di Stato sul 
genere di quello che abbatté Diem ,1 

Saigon nel 1963 per tacitare almeno 
una parte dell'opposizione. Contro Du
valier hanno congiurato i militari e i fa
migliari del presidente. Hanno levato la 
voce della protesta contro le efferatez
ze <ld suo regime e della sua polizia 
segreta i sindacati, le gerarchie eccle
siastiche, numerosi organismi interna
zionali. Il presidente Duvalier ha oltre
passato senza dubbio da tempo i limiti 
di decenza che anche un regime latino
americano deve rispettare per poter fi
gurare con pieno diritto nella « santa 
alleanza » (per il progresso) coordinata 
dagli Stati Uniti contro il « pericolo 
castrista ». 

Duvalier non è però il prodotto di 
una paranoia individuale, anche se la 
sua psicologia personale può aver avu
to una parte nella degenerazione del re
gime, bensl il risultato, aberrante, di 
un sistema che gli Stati Uniti temono 
di incrinare in una qualsiasi delle sue 
componenti in una sorta di applicazio
ne all'America caribica della « dottri
na del domino» invocata per l'inter
vento militare nel sud-est asiatico: fra 
Haiti e la Repubblica Dominicana i 
rapporti sono immediati, come tutta 
la storia dell'isola di Hispaniola inse
gna, ma il contagio potrebbe rivelarsi 
di proporzioni ancora più estese. A bre
ve termine, la sorte della guerriglia po
trebbe essere decisa dal comportamen
to dell'esercito, alcuni reparti del quale 
si sarebbero effettivamente schierati 
con i ribelli. A lungo termine, né la 
repressione né il trasformismo potran
no risolvere le paurose contraddizioni 
che la realtà haitiana ha covato in trop
pi anni di regime arbitrario e reazio
nario. 

GIAMPAOLO CALCHI NOVATI .. 
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« Lo Staio de/14 violenuz,. 

PDUTICA I VIOlENZA 
• E' giunto il momento di discutere pubblicamente e senza tabù il pro
blema, ormai accantonato dalla coscienza borghese, del rapporto tra 
politica e violenza •. La violenza repressiva del sistema, la risposta delle 
minoranze rivoluzionarie: un tema di bruciante attualità dopo le mani
restazlonl studentesche In Germania e Italia e la grave crisi esplosa in 
Francia. Lo scritto di Oskar Negt, di cui pubblichiamo in questo numero la 
prima parte, è stato letto il 13 aprile In un teach-ln organizzato sul Romer
berg a Francoforte In seguito all'attentato contro Rudi Dutschke, e pub
blicato In seguito sulla • Neue Kritik •. Negt, professore incaricato alla 
università di Francoforte, uno dei più lucidi esponenti dell'opposizione 
extraparlamentare, ha dato un contributo essenziale al dibattito dell'SDS. 

Il OSUI •&T 

N on slamo riuniti qui per deplo
rare una fatalità che ci ha colpiti 

tutti con le solite frasi fatte. Non ci 
presteremo alle manovre di coloro che 
cercano di blandirci protestando la lo
ro solidarietà mentre si apprestano a 
minimizzare i problemi politici, a per
sonalizzarli, riducendoli a tragici con
flitti individuali, per poter poi passare 
comodamente all'ordine del giorno. Non 
ci convince affatto la suadente affer
mazione dell'autorità politica secondo 
cui la violenza non sarebbe un mezzo 
di espressione politica. In quest'ora non 
dobbiamo farci distogliere da un esatto 
giudizio della situazione politica: che 
ci~ l'attentato contro Dutschke non 
~ altro che un anello necessario nella 
catena di violenza minuziosamente pre
parata che già da tempo viene utilizzata 
come intimidazione per meglio colpire 
oltre al movimento studentesco tutta 
l'opposizione extraparlamentare. 

In questo contesto sono irrilevanti 
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sia il nome dell'attentatore che la sua 
origine e perde di significato anche la 
severa punizione che il senatore degli 
affari interni di Berlino gli ha predetto, 
come se fosse lui il supremo giudice. 
Dobbiamo capire innanzitutto che i ve
ri responsabili dell'infame attentato si 
trovano in realtà nelle organizzazioni 
della reazione, al governo, al parlamen
to, all'interno dei partiti; e che si sen
tono liberi da ogni colpa grazie a un 
codice penale individualistico che con 
la sua inesorabile «oggettività ,. offre 
loro la stessa protezione che ha assicu
rato ai responsabili dei crimini nazisti. 
In un sistema organizzato in settori di 
competeme isolati tra loro, i crimini 
nei confronti della società potevano es
sere attribuiti sempre ai loro esecutori 
immediati: chi ad esempio amministra
va i beni confiscati agli ebrei negava di 
conoscere !!esistenza di campi di con
centramento; chi elabonva le leggi an
tisemitiche non voleva addossarsi la re-

DANIEL CottN BENDIT 

sponsabilità della loro applicazione; e 
chi infine eseguiva tutti questi ordini 
poteva sempre rifugiarsi dietro il pre
testo di non essere a conoscenza della 
illegalità degli ordini ricevuti. 

Si può dire che dopo la morte di 
Benno Ohnesorg la mentalità di coloro 
che stanno al potere non sia affatto 
cambiata. Anzi, a giudicare dai fatti più 
recenti, possiamo dire che coloro che 
si sono autodelegati alla difesa della 
« nostra • democrazia sono evidente
mente inferiori a questo compito e, 
incapaci di individuare i problemi po
litici centrali nella società, ricorrono a 
misure di ordine amministrativo e mi
litare. 

Infatti dopo l'assassinio di Ohne
sorg, organizzato dallo Stato e l'at
tentato contro Dutschke, effettuato per 
iniziativa di un singolo, si può essere 
sicuri di una cosa: noi ci troviamo in 
un periodo di trasformazione della ~ 
cietà nel quale le finzioni politico-giu
ridiche, rivalutate per farne strumenti 
risolutivi dei problemi esistenziali della 
nazione, cominciano a sgretolarsi. 

Questo processo minaccioso di vani
ficazione delle finzioni - ad esempio, 
la pretesa della Germania Federale di 
essere l'unica rappresentante degli in
teressi tedeschi, l'ostinata rivendicazio
ne dei confini della Oder-Neisse, l'am
bigua posizione nei confronti del trat
tato di Monaco ccc. - non si accom
pagna però ad una formazione politico
democratica dell'individuo e ad una 
conseguente democratizzazione dei rap
porti sociali, ma tende piuttosto a riat-



tivare tutti i pregiudizi e l'aggressività 
di un popolo che dopo il crollo dcl 
Terzo Reich ha ritrovato la propria 
identità e la propria base politica nella 
conferma autoritaria dell'attuale strut
tura di potere. Gravi crisi di ordine 
politico ed economico cominciano a 
rompere questa identità e la Grande 
coalizione si rende responsabile del cre
scere dcl potenziale fascista e autorita
rio nd comportamento della popolazio
ne cercando di frenare questo processo 
con il vasto impiego di interventi auto
ritari che accantonano il problema della 
legittimazione delle basi dell'attuale po
litica. 

N on possiamo prevedere in quale 
misura l'aggressività accumulata si 

sfogherà contro i gruppi di sinistra 
quando anche l'ultimo funzionario del
l'ultima associazione di profughi avrà 
capito: che la Germania nd 1945 è 
stata protagonista di una delle più gran
di sconfitte della storia; che la ricon
quista delle zone orientali non è imma
ginabile senza l'impiego di forze mi
litari; che queste zone non vengono 
affatto considerate dai paesi orientali 
oggetto di trattative politiche, come in
vece vogliono credere con un atto di 
autoconvincimcnto i partiti al governo. 

La storia della repubblica di Wei
mar dimostra come l'incapacità di trar
re da una sconfitta militare e politica 
l'unica conseguenza razionale, e cioè la 
democratizzazione della società, al di 
fuori dd condizionamento imposto dal
l'espansione della zona d'influenza, crei 
le premesse necessarie per l'affermarsi 
all'interno della società di un clima di 
minaccia per il singolo, che si ritrova 
esposto ai crimini politici e al terrore 
organizzato della reazione armata. 
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PARIGI, QUARTIERE LATINO: s/1/ano i manifestanti 

In un clima simile si tende infatti 
alla discriminazione dei gruppi avver
sari incolpando i loro singoli membri 
di essere direttamente responsabili del
la miseria che essi stes~i denunciano 
senza compromessi e cercano di combat
tere. Si crea perciò un clima specifico 
per il crimine politico: la violenza è 
nell'aria, e il fatto di trovare poi gli 
esecutori materiali che trasformino in 
realtà il pregiudizio contro i cosiddetti 
« politicanti della reali1.7.azione e de.1 ri
conoscimento )>, cioè i socialisti, diven
ta soltanto questione di tempo. 

Poiché ci rendiamo perfettament~ 
conto che in tempi di responsabilità 
collettive e di espiazioni collettive i 
veri colpevoli sfuggono facilmente at
traverso le maglie di una giustizia in
dividualistica e di una pratica legislati
va volta soltanto alla conservazione del
lo Stato, non possiamo fare altro. che 
concentrare la nostra azione su quelle 
istituzioni che vengono protette con 
questi sistemi. 

Quanto più incontestabilmente la col
pa di un tipo di comportamento risale 
alla società, che oggettivamente incita 
alla repressione delle minoranze politi
che e al crimine politico, tanto più de
cisamente si addossa la responsabilità 
totale ai singoli. Sembra già tranquilliz
zante il fatto di non poter dimostrare 
il rapporto tra mandante e attentatore, 
anche se spesso i mandanti sono pro· 
prio coloro che poi conducono l'inchie
sta e infliggono pene draconiane agli 
individui, che in fondo loro stessi han
no condizionato. Il processo contro 
Kurras ( 1) dimostra chiaramente in che 
misura il diritto si presti a differenti 
interpretazioni e manipolazioni quando 
]'imputato e lo Stato presentano una 
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identica esigenza di protezione. Ciò che 
è rilevante in questo processo non è 
l'assoluzione di Kurras, ma piuttosto 
la sconcertante condiscendenza dei giu
dici verso gli interessi oggettivi e sog
gettivi delle istanze politiche, attraverso 
il rifiuto di seguire la catena delle re
sponsabilità fino al Senato berlinese. 
L'unico modo di discolpare Kurras, in
fatti , sarebbe stato quello di analizzare, 
e condannare, il clima di violenza sca
tenata della polizia, contribuendo altre
sl a un chiarimento politico; ma pro
prio questa possibilità è stata annullata. 
L'esigenza di non limitarsi a desiderare 
astrattamente di distruggere ciò che vie
ne denigrato a immagini e a parole, 
ma di ricercare gli strumenti per la sua 
distruzione effettiva, è un'esigenza che 
prima o poi porta all'azione. Non è 
quindi l'assoluzione di Kurras che fa 
di questo verdetto un verdetto politico, 
ma piuttosto l'individualizzazione della 
responsabilità, che in questo contesto 
appare inammissibile. 

Quando il giudice ha deciso di limi
tare il processo contro il Senato ber
linese e quello contro la polizia al 
processo di Kurras, senza però ap
plicare il codice penale in senso stretto, 
anche l'assoluzione di quest'ultimo rap
presentava soltanto una formalità; l'ele
mento di giustificazione si limitava in
fatti alla comprensione aprioristica del
le ragioni di conservazione dello Stato, 
per cui i gruppi sociali che agiscono in 

(1) Karl-Hcinz Kurras è il poliziotto che 
il 2 giugno 1967 uccise a freddo, con un col
po alla nuca, lo studente Bcnno Ohncsorg, 
durante le manifestazioni contro la visita del
lo Sdà a Berlino. Processato, in seguito alle 
pubbliche 11cruse degli studenti, venne poi 
assolto. 

31 



e eervizio • non CIODOICOllO alue .rapon
Mbilitl che quelle di esecutori e datori 
di ordini, sono amanti dell'ordine e fe. 
cleli ad una aatratta nsionc di Stato, e 
10DO quindi senz'altro 1C1J1tbili per 
eventuali errori. Rientnno invece 
.priorilricamente in categorie aiininali, 
nella cwrdenu dei pudici, gli attegia
menti dell'opposizione, dei singoli o di 
interi gruppi IOciali che si differenziano 
dal comportamento corrente, ad esem
p ali studenti che si mumono delle 
famioni non pieviate dillo Stato e in... ..u occhi dell'opinioae pabhlb, 
~Kllt!llDdo ... al di fuori del bo 
.. blto di mmpetett•. Prima W'IOra 

li mm in fondo alle ind.aJni e 
6e venga applicata la legge, avviene 
ana specie di meacol•n:ia tra il sistema 
di valori del giudice e talune convin
lioai dell'imputato, attraverso la quale 
li realizzano le caratteristiche tndmo
mli della giustizia di claae. 

LI lrrltmlone evidente nelle reazio. 
ni di Kiesinger, Schutz e di gran 

parte della stampa borghese all'attenta
to contro Dutschke dimostra un certo 
shisottimento per il fatto c:he la violen
za esercitata finora contro l'opposizio. 
ne democratica, ritenuta controllabile 
dalle iatame statali nel qu.dro cld.le 
leggi contro i reati politici e della leg
ge sul diritto di assembramento e di 
riunione, minaccia ora di renderai au
tonoma, afugendo di JD8DO a chi at
tualmente la strumentalizza. Oa:one 
peK> tener presente che a puthe dal 
''6 - ~ c:lalla messa al bando del 
putito comunista e dai proc:eui ClOA
tro i suoi militanti, nei quali peraltro 
vennero applicate le leggi anticostitu
zionali sui reati politici - la repreaio
ne dell'opposizione interna~ diventata 
nella Germania ncxidentale UD fatto 
ICODtato. Inizia qui la leplizrnione e 
l'ogettivaione di UDO schema mentale 

manicheo, centrato sulla contrappoaizio. 
ne di due schieramenti opposti, denun
ciato dal Cari Schmitt (consigliere se
greto di Kieainger che si adoperò mol
to da puriata ~ facilitare l'ingralo 
nel aovemo dell'SPD) come CD1tmtc 
nella vita politica della npubblica • 
Weimar. 

au voaUa analir.zare n clima di • 
lenza creato dalla cJ.sse dirigente noa 
pub limitarsi llJe dk:biaraiooi uffici. 
li, w:be ae DOll ludana ombra di. dal>- ......... _ •. ,.-
bio, pub rifmlli inwte pià ~ 
a11c tnsfarmam dliie clii u..,. 
&io UlatO anche cW &herali in baoaà -r-;-'''F<'.l• 

fede. Noo c'à w ~ nel Ba.: 
pwgio politko • Ael cono dell'ul
timo Méolo, • Stata pii cleliiarata di 
quella di e .m..,... polidca •. In que
sta aàwfera ml•"'.Y'bl di PDll(JIQ 
che dft:aada ali studenti e i aiontà 
politicamente impegnati mi llCIDln .. 
c:aaario ricordate la ~ ... 
delle reprcuioni delle mino~ ha 
Germania. 



concetti la necessità dell'esistenza di 
un'opposizione e comprendere le con
dizioni sociologiche del suo successo, 
essi tendono soltanto a co9solidare le 
loro posizioni operando con i rapporti 
numerici e con le quantificazioni dei 
problemi contenutistici. Essi infatti 
tendono sempre a ridurre il numero 
degli agitatori, i quali, come gli ebrei 
al tempo del fascismo, terrebbero in 
mano i fili della situazione. 

L'espressione di Barzel della « mini
minoranza », che oltretutto contrasta 
con la portata dei pericoli che la mi
nacciano, dovrebbe tranquillizzare an
che coloro che avessero ancora dubbi o 
perplessità, convincendoli che ie azioni 
di aggressione organizzate contro le mi
noranze extraparlamentari vengono 
.:ondotte nel nome della stragrande 
maggioranza. 

tro democratico», con le istituzioni e 
le regole dominanti, legalizzano ogni 
sorta di repressione giustificandola co
me un provvedimento democratico. 

Il principio del Fiihrer, per quanto 
riguarda la sua funzione per l'integra
zione delle masse, è stato in un certo 
senso istituzionalizzato. I funzionari 
politici operano secondo un sistema 
corporativistico e non fanno che rile
vare l'importanza della violenza orga
nizzata che credono di maneggiare con 
pieni diritti allo scopo di eliminare 
l'opposizione. 

I I conflitto con il movimento stu-
dentesco ha ora raggiunto un nuovo 

livello. L'interesse benevolo che gli si 
mostrava dopo i fatti del 2 giugno si 
è trasformato in uno stato di difesa 
nervoso e malsicuro. La stampa di se-
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che un elemento di autentica, anche se 
inconscia paura del fascismo spinge 
proprio i critici liberali a immettere 
nel vocabolario politko simboli facil
mente comprensibili per identificare 
immediatamente i gruppi di sinistra. 
Rispecchia infatti la mentalità liberale 
il linguaggio politico di cui si servono 
oggi tutti i funzionari (compresi quelli 
della NPD): «fascismo di sinistra», 
« fascismo anarchico », « inquisizione 
di sinistra », ecc. A volte è a malavo
glia che questi liberali si prestano a tro
vare motivi di legittimazione per co
loro che reclamano apertamente un at
teggiamento più duro nei confronti de
gli studenti disturbatori della quiete 
borghese, e che in fondo possono giu
stificare la loro azione solo richiaman
dosi a talune costanti dalla storia tede
sca: l'ordine, lo zelo, la pulizia, la co-

La «contestazione» studentesca secondo le gazzette di Springer 

Chiunque abbia seguito le caricature cond'ordine e i cosiddetti giornali «se- scienza dello Stato, la disposizione al 
degli studenti pubblicate nei giornali ri » di destra hanno intanto diffuso con sacrificio. Tutte virtù che non si posso
di Springer o anche l'evoluzione del pieno successo la definizione di «fa- no scindere dalle catastrofi politiche av
linguaggio degli attuali rappresentanti scisma di sinistra » per caratterizzare venute in Germania. 
politici si è potuto rendere conto che una minoranza isolata, che persegue i Se i nostri avversari credono di po
la terminologia pseudo-scientifica dei suoi fini di élite con metodi terroristi- ter proiettare sui gruppi marginali la 
nazisti non è sopravvissuta soltanto al- ci. In tal modo è stato facile rivalu- tendenza immanente al sistema di in
l'interno della NPD. Essa viene usata tare anche l'insieme del «passato non teressi antagonistici verso la militariz
largamente per i gruppi politici dell'op- digerito» e soprattutto i meccanismi zazione e la brutalizzazione della vita 
posizione, i cui membri sono resi rico- della colpa, della difesa e della praie- sociale, per crearsi una legittimazione 
noscibili attraverso le caratteristiche zione, mettendoli al servizio della lotta propagandisticamente valida della loro 

ali 1 od di 
contro le minoranze extraparlamentari. 

esteriori, qu · i m o · vestire e i reprt·ssione, noi rispondiamo dicendo 
C'era da aspettarsi già da tempo che 

lineamenti del viso. la stampa più diffusa dovesse in qual- che è giunto il momento di discutere 
L'invenzione di una minoranza stru- che modo sostituire con qualcosa di pubblicamente senza tabù il problema, 

mentalizzata, all'interno del movimento nuovo le parole d'ordine anticomuniste ormai accantonato dalla coscienza bor
studentesco ha tra l'altro un'importan- che ormai non facevano evidentemente ghese, del rapporto tra politica e vio
te funzione di disimpegno per l'ideo- più presa su un pubblico abituato alle lenza. 
logia della classe dominante. Dando del reazioni emotive. (1. continua) 
« blanquista » a Dutschke e agli altri, Ma il carattere specifico della nuova (da "Neue Kritik") 
coloro che si identificano con il « cen- situazione consiste soprattutto nel fatto OSKAR NEGT • 
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fece nulla; mentre poi il governo pre
tae di piendere i. amciatoia: nel re
aolammto aecutiw, che non può am
pliare M modificare la legge, in luoao 
della pura e semplice « subordinazio
ne • (dei lavoratori) che era prevista 
dalla legge, apparve l'espressione «su
bordinazione anche solo tecnica i., co
me a dire il lavoro di serie, senza in
ventiva o iniziativa del lavoratore, qua
li l'occhiell1tura de,li impermabili, la 
cucitura dei due mezzi guanti ecc. 

Ma il rimedio fu, naturalmente, inq
tile; la ,,f~rudenza ritenne giusta
mente • • ttimo il lamento che 
aveva pretelO di ~re la 1eae 
e a~ quest'ultima .nell'unico mOclo 
comentitole, d~ conlro il lavoratore 
a domicilio. E .in intele mne dove viae 
il sistema del lavoro a domicilio, .in
tereuante nel comple.> centinaia di 
mig)i1i1 di penone, c'è stata l'.incenti
vazione dello sfruttamento perc:W la 
nuova lqge rese ancor più coovenimte 
lll'imprenditore imboscue a domicilio 
dei dipendenti pei quali DOD doveva 
papre contributi asicurativi M avere 
altri grattacapi del aenete· 

Ebbene, .in dieci umi quel f11DOSO ri
go di modificazione della legge suicida 
non è stato fatto (e se sarà fatto .in se
pito, meglio tmti che mai, ma .intan
to per dieci lllDi... .ebbe stato me
glio per i laaatori • domidlio c:la1' 
DOD d fOlle ltata Ja lille a e t19r 
larli •). 

La ~- Jege dcl '64 IUff 
contratti epri, ha dato luoao fin cW~. 
l'oriaine a cantrud di interp~ 
sul pwito della divisione fra con~ 
e mezzadro degli utili a conclusione del 
aiDlo1o ciclo produttivo: si discute sul 
diritto del concedente a imputare 1U 
c:ilKun prodotto, ill t110111nlo ciel nc
c:olto, le lpele pioduttive da lui IDU· 
Qp.te con itnNtliM• comepellte ridu
zione, nella lplttiziooe, della quota 
spettante al mezredro. 

Questo è un cuo cli abhiettWa in
certezza della norma di tège. E' poe
sibile tanto 11n~ :favorevole 
al coac:edente quanto l'interpiefilione 
favotnole *1 mtz11t1ro, e di6ltti que
lte due interpretezioai li .item-o, nel
le decisioni afudiziade, ..i.e • on è 
dmntata~ ~·--del mncedente. 

Andae. quotO ~to;--- La 
Jesialaiura l.--~te, 
tre mm e JlliéliD; ~ 1* 
~ io 1ID ~ Coiil delbtio, ha 
un~eii.,..{•d 
.. ~ tetto 10 
llPCttO'. ..,...) :1·~ ~ mez. --



La messa in mora del legislatore. 
Si dirà che il legislatore o sente o non 
sente, o vuole o non vuole, e che non 
c'è peggior sordo di chi non vuole sen
tire. Non si può pensare che il legisla
tore, ossia Parlamento e Governo, ab
biano ignorato e ignorino queste e al
tre questioni che indicano la insufficien
za, la inanità o la dannosità di leggi 
presentate come riformatrici; e quindi 
- si potrebbe dire - a che servirebbe 
che un ufficio studi della magistratura 
gli presentasse dei promemoria o che 
il Consiglio Superiore della Magistra
tura gli rivolgesse dei « messaggi » se
gnalandogli i contrasti più gravi di giu
risprudenza? 

Io sono un po' meno pessimista. 
Non sempre c 'è cattiva volontà: più 
spesso manca la buona volontà, e man
ca per disordine abituale, per confu
sione, per l'abitudine al rinvio. Il più 
grande proverbio nostrano: non fare 
mai oggi quello che potresti fare do
mani. 

In qualche caso più spinoso, forse 
concorre anche una certa furberia del 
mondo politico, quasi una tendenza al
la precostituzione in un alibi. « La col
pa è della magistratura »; « Rifatevda 
coi giudici ». Ma è proprio qui che oc
corre intervenire, per la prossima le
gislatura, preparando degli istituti di 
vera e propria « messa in mora » del 
legislatore. 

Non credo che il potere politico 
(maggioranza o minoranza) sarebbe del 
tutto indifferente ad una messa in mo
ra da parte della magistratura, special
mente se la messa in mora fosse attuata 
nella forma solenne del « messaggio » 
del Consiglio Superiore. Ho detto mag
gioranza e minoranza, perché la que
stione riguarda l'una e l'altra; il disin
teresse e la inerzia verso iJ destino delle 
leggi in fase di applicazione giudiziaria 
è infatti proprio tanto della maggioran
za che della minoranza: e se per un 
verso è più grave la colpa della mag
gioranza, perché la legge esprimeva la 
sua volontà , per un altro è in ugual mi
sura grave e sorprendente che la mi
noranza non approfitti in alcun modo 
di questi « incidenti », i quali potreb
bero spesso offrirle il modo di ripro
porre la questione politica che la legge 
« incidentata » avrebbe voluto risolvere 
e che l'esperienza dimostra come avesse 
mal risolto. 

Un organo di collegamento fra ma
gistratura e Parlamento, investito dai 
magjstrati e incaricato semplicemente 
di riferire: non ci sarebbe alcun atten
tato alla indipendenza dei giudici per
ché, fosse tale funzione esercitata dal 
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Consiglio superiore o da altro organo, 
si tratterebbe di esercitare uno stimolo 
verso il Parlamento, non di esprimere 
indirizzi interpretativi fuori della sede 
processuale. 

A questo organo e a questa funzione 
dovrebbero affiancarsi i complementari 
presso il Parlamento. Si può pensare, 
analogamente a quello che suggerisce 
Di Roberto per le ripercussioni legisla
tive delle pronunzie della Corte Costi
tuzionale, ad una commissione parla
mentare che con fitta periodicità esa
mini le notizie trasmessele dalla magi
stratura e proponga o decida (a seconda 

le tradizioni 
del "piccolo" 

«E' giunto da poco a Trieste. dopo 
tre funghi anni , un nostro con· 

clttAdino che nel 1965, per il tramite 
di misteriosi centri di reclutamento, 
volle tentare la golosa avventura del 
soldato mercenario •. li ritorno del 
guerriero è annunciato con ampio ri
salto dal Plccolo del 18 maggio, che 
dedica all'avvenimento un ampio ar

•ticolo corredato da fotografie e da un 
titolo su tre colonne ( • Vacanze a casa 
per un convalescente di mal d'Africa 
- Fabio Leva. soldato di ventura. tor
na con la moglie dal Congo •). Il Pic· 
colo, per chi non lo sapesse. è un 
quotidiano che si pubblica a Trieste 
fin dal 1881 e che. sotto la direzione 
- tramandatasi di padre In figlio -
dello stesso nucleo familiare, si è sem
pre fatto portavoce delle destre più 
intolleranti e reazionarie del paese. Co
sì nel 1920, commentando l'incendio 
del • Balkan • (sede delle organizza
zioni slovene) ad opera delle squadrac
ce di Francesco Giunta, li Piccolo esal
tava le • fiamme purificat rici di Trieste 
che. nel vigore delle sue tradizioni pa
triottiche, si pone alla testa del fa
scismo•. Nel 1938 scopriva che •vin
cere a Trieste significa ... creare le pre
messe dell'Impero•. Nel 1942 propone
va • l'apposizione di una targa mar
morea come perenne testimonianza di 
Trieste italiana e fascista • ... che ha 
sempre santamente odiato la slealtà 
slava • . E nel 1943 definiva l'occupante 
nazista come • perspicace e compren
sivo delle tradizioni di Trieste • . 

Adesso che l'avventura etiopica è 
lontana. il Piccolo non trova di megllo 
che esaltare le imprese dei mercanarl 
bianchi creati da Ciombe e spaccia per 
mal d'Africa l'abitudine a considerare 
la vita di un negro meno importante 
di una manciata di monete. Descrive. 

Cronache 

della competenza) le conseguenti ni1, 

difiche legislative. 
Potranno esserci dei casi in cui que 

sto ritorno alla fonte di una legge pro
vocherà delle chiarificazioni politiche 
il superamento di compromessi; p1 
trebbe stimolare unioni o separazioni 
di schieramenti politici occasionali e 
provocare così una demitizzazione di 
slogans e di titoli di merito elettorale : 
risul tato non eccelso ma dal quale il 
nostro regime democratico, che non ha 
niente da regalare. potrebbe trarre pro
fitto. 

MARCO RAMAT • 

con una prosa da anni trenta, la storia 
del mercenario • arruolato nell'Armée 
congolaise del maggiore Schramme 
... in quella terra d'Africa torbida ed 
attraente • . Ci racconta di come Fabio 
Leva abbia sposato nel 1967 • una 
ragazza ruandese dolce e vellutata co
me una gazzella ... che è stata per lui 
affettuosa e fedele al punto da seguire 
l'uomo che l 'ha scelta In moglie nelle 
trincee e nei combattimenti, fino a ri
manere ferita •. Annuncia che • fra 
breve i coniugi Leva si trasferiranno 
in Spagna dove. per gli uffici di una 
banca, il denaro che vi veniva regolar
mente depositato è stato saggiamente 
amministrato e investito in beni im· 
mobili • . Sembra la storia. umana e un 
po' patetica. di un ' migrato che ha 
lavorato e risparmiato per anni in vista 
del ritorno n~I lontano paese d'origine. 
Ed è invece la storia. disumana e fe
roce, di un membro d i famigerati re
parti mercenari distintisi in tutto il 
Congo per gli omicidi, i furti , gli stupri. 
gli eccidi. Contro chi si batteva per ot
tenere migliori condizioni di vita e chi 
era solo testimone inerme ed Impo
tente degli scontri armati. 

La vita di Fabio Leva dovrebbe con
cludersi - secondo li Piccolo - • alla 
maniera di Cincinnato •. Ma non è det
ta l 'ultima parola. li quotidiano trie
stino prevede (e auspica) che • sia per 
l'Impossibilità di una cura radicale del 
mal d'Africa, sia per lo spirito d'avven
tura che lo muove ... Fabio Leva lascerà 
la sua fattoria in Spagna per i campi 
di battaglia •. • E' stato lo stesso mag
giore Schramme infatti a dirgli, prima 
di ambarcarsi S'..11 DC6 che lo riportava 
in Patria, una frase che non lascia 
dubbi di sorta: Non è f inita qui. Avre
mo bisogno di te "· Il nostro augurio, 
invece. è che il Piccolo cessi le sue 
pubblicazioni in Italia e le riprenda 
nel Klvu o nel Katanga, dove potrà 
sempre raccontare al negri che stan
no per essere fat ti fuori dai mitra di 
Schramme e dai suoi uomini che. in 
fondo. sono vittime del mal d'Africa e 
di Cincinnato. 

• 
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