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politica ed economia 

FIN CHE GE 
L;i cr1s1 dell'alleanza quadri partita 

rende attuale il discorso di unità a sinistra 
di Ferruccio Parrl 

A 1 mio gusto antiquato di matusa non sono dispia
ciute alcune gradevoli canzoni portate alla televi

sione da Orietta Berti. Credo veramertte di aver avuto 
occasione di sentirne pochissime, ma una mi aveva par
ticolarmente colpito, quella che invita a lasciar che la 
barca, finché cammina, vada dove vuol andare. Ecco, 
pensavo, una buona dichiarazione programmatica per un 
presidente del Consiglio italiano. Magari un buon con
siglio per un nuovo 1;>residente della Repubblica di tem
peramento tranquillo. 

E mi pareva di sentire nei sorridenti ritmi della brava 
cantatrice la filosofia di venti anni di regime democri
stiano. Nel nuovo quadro istituzionale era in sostanza 
l'« ordine costituito» dell'ante-marcia, amministrativo, 
economico e sociale, che proseguiva la su... navigazione. 
Piccolo cabotaggio privo di spirito riformista, salvo un 
necessario ritorno all'esempio dato dalle Paludi pontine 
con la riforma fondiaria e la Cassa per il Mezzogiorno. 
La Democrazia Cristiana sta al governo della barca, spinta 
da valide coppie di remi, il pluralismo sociale, il patro
cinio vescovile, in un mare reso più facile in tanta parte 
del paese dal sottosviluppo e dalla forte rete clientelare. 

E' dopo il 1960 che la navigazione non è più così 
tranquilla, anche per effetto di quel certo progredire 
economico che la lunga stabilità di governo aveva favo
rito. La storia dei « miracoli economici » si è ripetuta e 
si ripete pressoché in tutti i paesi provveduti di una 
certa solidità di assetto economico, di tradizione di spi
rito d'iniziativa e di lavoro. In condizioni generali di 
relativa quiete scatta il boom, che nella Germania di 
Bonn ed in Giappone si allarga e si stabilizza, si afflo
scia in Italia. 

Ma crescono intanto con il progresso generale del 
paese le esigenze economiche e sociali, e con esse le 
pressioni politiche. E' l'ora di accrescere in conseguenza 
anche la ciurma per assicurare il governo della barca. 
La nazionalizzazione dell'industria elettrica segna il pas
saggio alla nuova rotta del centro-sinistra. Momento 
infelice di crisi economica e politica <> di navigazione bur
rascosa. Cadono le speranze sorte nel 1962 di poter la
sciare l'abituale cabotaggio per la grande rotta delle ri
forme sociali, che restano programmatiche come la prO: 
grammazione. Sono cresciute intanto con il centro-sinistra 
le accentuazioni di corrente e le risse di potere in seno 
alla Democrazia Cristiana e le difficoltà di funzionamento 
della direzione del paese. 

Q uando si arriva alla resa dei 
zioni del 1968 ci si accorge 

non quella di Orietta Berti -
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conti delle nuove ele
che cosl, la barca -
non può più andare. 

Possono aver ragione i difensori del regime a ricordare 
che questo è stato un ventennio di pace, non turbato 
da grandi avventure, perciò favorevole, anche se non ne 
ha certo il merito diretto che spetta al lavoro degli ita
liani, al progresso delle condizioni e delle attrezzature 
economiche. 

Ma solo ora appare in tutta la sua gravità il costo del
l'immobilismo passato. E vero che i maremoti sociali 
e psicologici che danno a questi anni il carattere di crisi 
di civiltà per la loro diffusione internazionale, per l'im
peto, la repentinità e provvisorietà dei movimenti, supe
rano spesso in larga misura le possibilità di previsione. 
Ma il giudizio d'insieme resta in complesso negativo, non 
per i singoli dirigenti, ma per il sistema governativo, 
come previdenza, larghezza d'idee e volontà di prepara
zione rispetto alla generale ed impellente richiesta di ri
forme che sorgeva dal basso. E non si può non rammari
care ancora una volta la prevalenza nella classe politica, 
soprattotto di quella democristiana che conduce la barca, 
degli interessi particolari di potere, di fronte a doveri 
straordinari. 

E' con le strutture del vecchio stato che si devono 
fronteggiare rinnovamenti profondi: botte vecchia che 
rifiuta il vino nuovo. Stato centralizzato e centralista che i 
governanti non hanno in nulla preparato alla profonda 
trasformazione regionalistica che pur sapevano inevita
bile. Quasi venti anni di ritardo, e di oblio dell'origina
rio credo autonomista della Democrazia Cristiana, sono 
dovuti alla resistenza delJa burocrazia che la instabilità 
dei governi ha reso padrona di fatto della amministra
zione. In vari momenti politici la direzione dello Stato, 
e talora la sua stessa continuità, è parsa rappresentata 
da una sorta di criptogovernp di direttori generali. 

La collaborazione dei funzionari ministeriali è essen
ziale per la pronta e sinceryi attuazione della ritorm& 
regionale. Governi e partiti non cosl indifferenti allo spi
rito riformatore della Costituzlone avrebbero pur potuto 
cercare di orientare verso una\ comprensione nuova dei 
compiti di direzione, coordinamènto e controllo, che sono 
esclusivi e qualificanti di una amministrazione centrale 
democratica e non autoritaria, qqesta categoria, preziosa 
cerniera nella vita dello Stato, chè appare ora come una 
casta barricata nella difesa di ogni competenza, a comin
ciare da quelle esecutive che non le s~ttano, e nel rifiuto 
di ogni pratica di coordinamento. Non vi è legge d'inizia
tiva governativa che non porti condizionamenti, limiti o 
tracce dello spirito di difesa o di conquista della buro
crazia redigente: un organo nuovo, un comitato ~iù o 



, .. 

....... 

meno pletorico. La stessa nuova legge per il Mezzogiorno 
mantiene ancora in vita una mezza Cassa, davvero non 
necessaria come organo autonomo. 

Ed ora sono gli stessi Ministri responsabili della ri
forma regionale (E. Gatto e Gaspari) che denunciano 
pubblicamente le defatiganti resistenze che le burocrazie 
ministeriali oppongono alla redazione delle leggi-delega, 
documento base per il funzionamento delle regioni, tanto 
da lasciar dubbio che possa esser osservato il termine 
perentorio del 16 maggio. Sarebbe una dolorosa dimo
strazione del danno mortale di una mentalità immobilista 
al governo di un paese in movimento. 

Gli è che spesso non appaiono convinti delle riforme 
gli stessi ministri che le propongono. E' quasi istintiva 
in parte della nostra classe politica la difesa del potere 
esecutivo ed amministrativo centrale, quello col quale si 
tratta e si briga più facilmente. Opera anche una certa 
diffidenza verso le nuove creazioni regionali. Può essere 
forse suffragato dalla prova della Sicilia, delle regioni a 
statuto speciale e tra le altre di più povere di capacità 
direttive e di esperienze amministrative. E' evidente tra 
L'altro un deterioramento generale nel paese nel livello 
della vita pubblica, cioé d'interessamento nelle classi di 
varia borghesia, ai problemi della collettività. 

R ompere e vincere una tendenza alla pigrizia politica, 
quella che spinge la parte più grossa e più greve 

della classe dirigente verso le soluzioni governative e par
lamentari più favorevoli alle utilizzazioni elettoralisti
che, sarà uno dei sensi di fondo di una alternativa di 
sinistra, portatrice di un indirizzo chiaro e di una forza 
e volontà politica adeguate che riescano tra i primi com
piti a disincagliare quelle idee di riforma e revisione, 
che pur mantenendo il sistema capitalista dovevano por
tare al suo controllo. Questa è la tappa di base di un 
orientamento socialista non condizionato dalle scelte pri
vate che col controllo dei piani di sviluppo e d'investi
mento permetta di dare ai lavoratori accanto al potere 
operaio un potere politico .. 

Dal punto di vista della barca che non sa dove arri
verà è in questo senso largamente emblematico l'affossa
mento della riforma, tante volte progettata, della disci
plina delle società per azioni, come parte di una politica 
d'informazione, di controlli pubblici, di riorganizzazione 
delle borse. Chi ha voluto questo affossamento, chi ha 
prevalso sulla Democrazia Cristiana, chi paga il conto 
di questo capitolo veramente deplorevole d'immobilismo? 
Crisi completa degli investimenti azionari privati, crisi mor
tale della borsa, aperta solo più agli speculatori ed agli av-
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venturieri. Come fanno i sostenitori del centro-sinistra a 
dolersi di questi risultati? E come fanno i socialisti, che 
vi hanno contribuito con gli abbandoni dei programmi . 
riformatori cui sin dal primo costituirsi del centro-sinistra 
li ha costretti la insufficiente forza contrattuale. 

Largamente emblematico perché dà evidenza al per
manente contrasto nel ventennio democristiano tra le esi
genze di una politica sociale che bada alla base eletto
rale di sinistra e la difesa del diritto di proprietà, 
che è l'ancoraggio di fondo. Diritto di proprietà vuol dire 
anche libertà di movimento del capitale, una libertà che 
non conosce confini nazionali, ed è quindi restia in linea 
di principio e normalmente tardiva nella applicazione 
delle restrizioni e dei controlli. Non vi è scelta che non 
implichi rinunce e costi: controllare e limitare sul piano 
sia della produzione sia degli scambi può significare ridu
zioni di produttività. E' sempre una scelta che una dire
zione consapevole deve saper fare, un giusto dosaggio 
tra la libertà del capitale e la tutela dei non capitalisti 
e di un diverso interesse collettivo. 

Ma è una scelta che la Democrazia Cristiana non ha 
mai voluto fare, ed un partito pluriclassista in realtà 
non può fare, obbligato a contentarsi di quel mezzo-e
mezzo tra imprec;a privata ed intervento pubblico che è 
sempre stato il vangelo della sua prassi empirica, vangelo 
oscillante tuttavia secondo le circostanze, cioé le esigenze 
della congiuntura. 

L e necessità di una politica di sviluppo sono state 
in realtà salvate e servite non tanto dalla politica 

dello Stato, quanto dalle imprese parastatali che sono 
state una delle maggiori fortune statali di questo ven
tennio. Scarsa parte di merito spetta alla classe politica 
democristiana, la maggior parte alla iniziativa dei dirt· 
genti, relativamente liberi dalle liane politiche e mini
steriali, dimostrazione ancora una volta delle possibilità 
di buon lavoro che anche in Italia non mancherebbero 
se operasse una volontà politica omogenea e coerente. 

Non ha una volontà politica la barca che va a sua 
posta e lascia crescere a danno dell'equilibrio nazionale 
e del Mezzogiorno la gigantesca concentrazione della 
FIA T, lascia che si sovrappongano le scelte delle con
centrazioni di potere, lascia che l'iniziativa parastatale 
contrapponga le sue costruzioni, e per un domani che 
dovrà ancora maggiormente articolarsi rifiuta un orga
nico dirigismo vincolante negli strumenti e nei mezzi. 
Per il primo tempo storico di una politica socialista 
l'indirizzo dirigista della politica economica dà la prima 
qualificazione. __,. 
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Il consuntivo fallimentare piti grave e drammatica
mente spettacolare questa incapacità di antivedere e di 
scegliere l'ha data sul piano dei problemi urbanistici. 
L'imponenza e rapidità della fuga dalla campagna ha su
perato i limiti di una normale possibilità di preventiva 
valutazione, ma la previsione conturbante dei doppi ed 
insostenibili costi che una trasmigrazione di grandi di
mensioni avrebbe comportato era già chiara da molti anni. 
Non ha suggerito misure urbaniste e vincoli (alle im
prese industriali) a monte. Ed a valle, per creare disincen
tivi veramente validi all'esodo non ha suggerito inter
venti direttamente e rapidamente occupazionali ma piani 
sulla carta ancora di infrastrutture, buoni principalmente 
per prorogare sull'antico metro la vita burocratica della 
Cassa per il Mezzogiorno. Ed ora che si vuol mutar indi
rizzo con almeno un quinquennio di ritar<lo si provvede 
pet un altro quinquennio con uno strumento legislativo 
insufficiente, inwmpleto, sospetto per alcune misure, ma 
soprattutto privo di attendibili previsioni finanziarie. La 
lunga esperienza dei nostri meridionalisti di sinistra, non 
solo comunisti, ha fornito al Senato diagnosi eccellenti. 
Ma al traguardo del ventennio primo punto è ancora il 
rinnovamento dal basso della classe dirigente attuale, che 
ha tanta responsabilità nell'arretratezza delle regioni me
ridionali. 

E' in questa stagione politica che la difesa del di
ritto di proprietà ha impresso più oscillazioni alla barca, 
non tanto nel settore agrario dove il feudo elettorale dei 
coltivatori diretti limita l'interesse democristiano alla di
fesa dei contratti e dei rapporti di lavoro tradizionali, 
quanto nell'edilizia. Appena nella riforma per la casa 
ritorna ad affacciarsi, con timorosa modestia, il diritto 
di superficie, e l'interesse proprietario appare sacrificato, 
scaua la reazione, condotta in Parlamento dalla Demo
crazia Cristiana. E' noto il voto della Camera. Ora al 
Senato è la incertezza sui limiti ai quali la destra vuol 
portare gli emendamenti, e secondo i quali li considera 
migliorativi, a costilllire il punto ancora politicamente do
lente, nonostante la « verifica », sulle stesse sorti del 
Ministero. 

E si accumulano alla resa dei conti le constatazioni 
<lei non fatto o del mal fatto nel passato, e delle 

urgenze presenti, cli cui porta la pena il meno colpevole 
Governo Colombo. Le requisitorie sono facilmente ingiu
ste se la ragione polemica trascura le condizioni storiche 
della società e dei tempi nei quali si è operato. Ma qui 
serve a confermare la dimostrazione certo non nuova dei 
limiti, come capacità di governo, di una formazione cen
trista che mescoli un terzo di riformismo a due terzi d1 
conservatorismo quando si mettono in movimento le or
ganizzazioni e gli strati sociali cresciuti di forza durantt 
il suo regno. Se si aggiunge alla mescolanza un boccale 
socialista, peraltro per metà soltanto sinceramente rifor
matore, non si corregge la coalizione quanto necessario a 
fornire una volontà politica unitaria capace di perse
guire senza sbandamenti un unitario programma riforma
tore. Compromessi sono sempre possibili, ma servono 
solo a conservare formazioni e strumenti di potere. Que
sta è la storia malinconica dei tentativi di governo di 
questa legislatura. 

Il momento cruciale della verità è venuto quando si 
sono affermate, specialmente dopo il 1969, nuove o 
più forti spinte ed agitazioni sociali che hanno inter
rotto per la barca democristiana le speranze e la pos-
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sibilità di placide navigazioni, hanno declassato il centro
sinistra a formazione di emergenza e di fortuna e met
tono a dura prova la partecipazione socialista. 

Sono movimenti in positivo ed in negativo che non 
permettono di discernere in tanto inquietante e disordi
nato sovrapporsi ed incrociarsi di spinte progressive e 
di processi di disgregazione e nelle reazioni insieme che 
essi suscitano aperture e linee chiare di superamento. 
Una previsione ottimista manca di basi razionali; una pre
visione a priori pessimista sarebbe ingiusta. 

E' forza di progresso l'avanzata dei lavoratori, ed alla 
loro testa dei sindacati, portatori delle riforme sociali 
come prosecuzione della stessa spinta in avanti. I limiti 
e le rotture vengono dall'avversa congiuntura economica, 

dal disordine e confusione dell'ondata rivendicazionista 
che si è rovesciata attraverso la breccia aperta dall'autun
no caldo, dall'imperversare senza freno e regola degli 
scioperi dei servizi pubblici essenziali. 

Ma la società è travolta dalla esasperata febbre consu
mista, che contagia tutte le classì, è fonte di disordine mo
rale e di decadenza politica. La ribellione contestatrice è 
stata e può essere spinta di progresso anch'essa, ma nei 
termini in cui potrà tradursi in fatti. Ma non neghiamo 
il valore rinnovatore di quella sorta di « rivoluzione cul
turale » in formato ridotto che ha preso piede nella scuo
la, nella società e nella fabbrica e se, almeno in alcune 
sue frazioni, ha preso vie storte e negative non è passata 
senza inAuenza. 

L'occhio più aperto e la sensibilità più fresca dei 
giovani hanno fortemente aiutato ad allargare gli oriz
zonti, a intendere verità nuove, a capire la riforma della 
scuola, a scoprire i termini pieni, non limitati da formule 
talmudiche, della libertà della giustizia, e dell'eguaglianza 
:iei rapporti tra cictadini e collettività, nelle articolazioni 
dell'organinazione nazionale, nella sua necessaria laicità. 
E' una laicità che va incontro, non contro allo spirito de
mocratico ed umano che la profonda revisione conciliare 
ha portato tra i cattolici. Le finestre aperte (a parte l'or
ribile puzzo della benzina) portano aria nuova che turba 
anche le vecchie caste, e travaglia ad esempio i magistrati. 

V errà un <lì... che un'altra barca riprenda un'altra 
navigazione? Sospendiamo la risposta considerando 

l'ampia reazione che l'avanzata dei lavoratori e le spinte 
novatrici hanno raccolto in questo vecchio paese, sorreg
gendo la resistenza degli interessi offesi con il confor
mismo ed il qualunquismo di un'Italia così ampiamente 
ignorante ed incivile da ridare spazio e jattanza alla pro
testa fascista. 

Questa schermaglia d'estate si concluderà probabil
mente sul piano politico con la stanca riconferma della 
formula di centro-sinistra che non ha alternative parla
mentari attuali. Avrà confermato con l'impegno e l'im
portanza dei temi di riforma e di politica di congiuntura 
ora in discussione il bilancio negativo di insolvenze e di 
ritardi che stanno alle loro spalle ed è giunto ora al suo 
punto critico. Si ricomincerà poi da capo? 

Il discorso di una unità a sinistra che permetta una 
seria politica di sinistra sempre incombe sul nostro avve
nire. 

Ed è sempre più forte l'appello a quanti, giovani ed 
anziani, ne sentono la necessità perché aiutino a formare 
una corrente di convinzioni che condizioni domani e dia 
vigore alle forze politiche. F:.· P. • 



Da qui a dicembre, l'ombra del Quirinale dominerà· la vita pubblica italiana. Mai come questa volta 
infatti l'elezione del Presidente assume un carattere marcatamente politico, quasi vivessimo in un regime 
di tipo presidenziale. Perché questo fenomeno? La cosa certo si può spiegare in tantissimi modi 
ma è comunque deprecabile. E' deprecabile non solo e non tanto da un punto di vista astrattamente 
giuridico, per il crollo di quel "purismo,, costituzionalistico cui si attennero con tanto scrupolo uomini 
come Einaudi, quanto per il significato politico che ne deriva. La società italiana vive un momento dif
ficile, su questo concordano tutti. I problemi reali tJrgono da ogni parte: il mezzogiorno, col suo sacro
santo rancore che può trasformarsi da un momento all'altro in un magma eversivo; le riforme promesse 
~ non fatte; una condizione operaia che nonostante le conquiste contrattuali resta drammatica e disu
mana. Di fronte a Questo, una classe dirigente incapace di fornire risposte politiche convincenti dopo la cri
si del centro-sinistra, un capitalismo sempre più travagliato dai suoi problemi di sviluppo, una sinistra divisa 
e tuttora in ritardo nel colmare i .. vuoti ,, strategici di sempre. Ecco, mentre in una situazione del genere cre
scono e si fan più pericolose le tendenze autoritarie, mentre il riflusso a destra assume caratteri sempre 
più marcati, coinvolgendo organizzazioni come le Acli, la vita politica italiana è " inquinata,, dal proble
ma del nuovo presidente. Si sfugge così al dibattito sui temi più drammaticamente concreti, si ri
schia di restare alla finestra mentre gli avvenimenti fanno passi da gigante. Per questo /'Astrolab10 pre
senta un quadro delle forze politiche più importanti all'inizio del semestre bianco: per ricordare quali siano 
i veri nodi del dibattito politico, per aiutare a discernere il vero dal falso. --+ 



pci-psiup sulla riva 
del fiume 
La sini5tra operaia non può 
restare indifferente alla crisi degli altri 
------------------------------------------------------------di Glancesare Flesca 

S ottobanco o dichiaratamente, con tortuosi discorsi o critiche allusioni, tutti i cavalli in partema per 
la gran corsa d'inverno - quella per il Quirinale - fan l'occhiolino a sinistra, alle Botteghe 

Oscure o al modesto gruppo parlamentare socialproletario, nella segreta speranza di poter sfruttare le 
massicce falangi comuniste o il residuo prestigio ideale del Psiup a proprio vantaggio, quando il fatale 
momento sarà venuto. Chi non può, chi ha bruciato sull'altare dell'imprevidenza o del «caratteraccio» 
le sue credenziali domestiche, cerca fuori dall'Italia le pezze d'appoggio che gli mancano, cedendo in
genuamente alle suggestioni dell'ormai frusto mito cominformista; qualche altro prospetta attraverso 
oscuri intermediari sofferti organigrammi destinati a rassicurare un po' tutti; altri ancora civettano a de
stra per non tagliarsi i ponti da quella parte, convinti di poter poi vendere a buon prezzo improvvise e 
nopinatc rn:onvers1on1 verso le spon- lascia ampio spazio alla tesi di quan- g1orn1, diceva - la crisi all'interno del 

de dell'« attenzione». ti, nel Pci come nel Psiup, avvertono Psi. Costrettovi poi, un po' da]e op-
Loro, i diretti interessati, osservano lucidamente che l'espansione della for- posizioni m po' dalla decenza, ,a do

con compiacenza sorniona tanto agi- za politica - e ideale, vorremmo ag- vuto assistere inerte al poco allegro 
tarsi. I comunisti sanno perfettamente giungere - dell'opposizione marxista spettacolo offerto dal suo gruppo diri
che le scelte si faranno solo all'ultimo ha raggiunto un tetto, oltre il quale gente Non è questa la sede per racco
momento, quando sarà possibile cattu- si staglia l'ombra della recessione, se gliere i pettegolezzi e le maldicenze 
rare, sulla base dei « tre punti » già non addirittura del crollo. interessate che hanno accompagnato i 
avanzati dal partito, i residui gassosi Ecco dunque che i problemi, lungi lavori di quest'ultima sessione del mas
della semestrale incandescenza cui ci dal venire esorcizzati dalla presenza simo organismo socialproletario nè 
si avvia. Il Psiup ha i suoi problemi, puntigliosa in una congiuntura desti- sembra utile, alla fin fine, scandallzzar
i guai suoi da risolvere: difficilmente nata a conchiudersi, chissà poi per si perché un segretario di partito invita 
potrà trovare in dicembre l'autonomia quale miracolo della storia, con l'av- a votare contro la sua stessa relazione 
politica e il coraggio necessario per vento di un « uomo nuovo» al Quiri- come pare abbia fatto Vecchietti. Gio~ 
tentare operazioni come quella del '64, nale, restano tutti aperti e sul tappe· va piuttosto chiedersi su quale base po
quando sostenne la candidatura Fan- to, riconducendo la ormai verificata cri- litica si proponga quell'unità a sinistra 
fani (sentendosi poi rinfacciare da si della Democrazia cristiana e del cen- che viene invocata dal documento con
ogni parte la scelta operata). tro-sinistra all'interno della sinistra di elusivo, e lungo la linea di quale alter-

E in ogni caso quel tanto di analisi opposizione, e investendo cosl queste nativa ci si debba avviare per « risol
marxista della realtà che ancora sta a forze dei drammi di un crepuscolo di vere positivamente la crisi di fondo» 
monte dei documenti politici e della regime al quale esse non sono e non che senza dubbio c'è. 
prassi concreta dei due partiti operai possono rimanere estranee. Qui sta il Occorre « aprire» ai socialisti, lu
d'opposizione, consiglia di affrontare punto. Riconoscere, com'è rituale, che singarli con un riservato consenso pro
direttam.:nte le contraddizioni e i pro- tutto va a ramengo in casa dell'avver- nubo di futuri ritorni all'ovile perdu
blemi del momento senza giocare trop- sario, dà ben poca soddisfazione e to, stimolarli sulla via delle buone ri
po su uomini la cui improbabilità par- rende assai poco in termini politici se forme e del dialogo con il Pci su que
rebbe definitivamente assodata. I risul- nello stesso tempo non si proiettano ste basi? Bene, sarebbe già un discor
tati elettorali del giugno non sono af- su se stessi le implicazioni di quella so, condividibile o meno, ma comun
fauo buoni; sostenere che essi con- crisi, accettando i rischi e - perché que reale. Invece no, entrano in gioco 

no? - le lacerazioni derivanti dal 1· · · li li fermano una « forte tenuta » per tutta profondo ripensamento strateg1·co ne- a questo punto g I attntt, g scrupo , 
1 · · ·1 p · h le v.:cchie ipocondrie e si finisce cosl 
a smistra compreso 1 si, come a cessario per uscire positivamente dal per nascondersi dietro le cortine fu. 

detto Berlinguer, o affermare che si le secche del momento. 
mogene di un'alternativa offerta, non tratta di una sconfitta per tutta la si- Prendiamo il caso del Ps1"up. I ma· · b h" li I s1 sa ene a e 1 e per qua · motivi, su -nistra e~cluso il Psi, come ha detto ligni dicono che Vecchietti· non vole- l b d f l l a ase i un ormu ario a quanto lo-

V ccchiett i, non cambia la sostanza del- va convocare l'ultimo Comitato cen goro. Sarebbe forse più serio, allora, 
le cose e dci giudizi. Può dare forse rrale alla data stabilita perché aspetta· pensare a un confronto strategico di 
la misura della diversità di parametri va miracolisticamente (o prudentemen- fondo con le altre componenti di si-
esistenti oggi in quest'arca politica, ma te, chissà) che esplodesse roba di 
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nistra (e a questo punto le sigle di 
partito hanno ben poca importanza), 
sui vari temi che urgono, come sulle 
prospettive lontane, allo scopo di crea
re le premesse per un'alternativa che 
non sia soltanto verbale. 

Anche qui lo scotto da pagare sa
rebbe alto, d'accordo, e riguarderebbe 
per forza di cose sia la linea del par
tito, i suoi atteggiamenti in politica 
~nterna (ma più ancora in politica in
ternazionale) sia gli uomini che finora 
han gestito quella linea, il segretario 
per primo. E però, quale altra strada? 
Si è visto già prima del 13 giugno che 
i compromessi di vertice, come le bu
gie in nome di un'unità artificiosa, han
no le gambe corte, non bastano nep
pure a gestire l'esistente e a parare 
quelle sciagurate spinte disgregatrici 
che, purtroppo, è la realtà dei fatti a 
sollecitare. Solo attribuendo al dialo
go lo spessore e le dimensioni di un 
confronto strategico, è possibile inve
ce restituire al Psiup un suo ruolo e 
una sua funzione non solo nei con
fronti dei comunisti e di altre forze 
di matrice cattolica, ma anche di quei 
gruppi extraparlamentari che sembra
no prepararsi a un onesto periodo di 
ripensamento e dei « fratelli separati » 
del Psi, cui non si può chiedere il pas
saggio all'opposizione solo e soltanto 
per marcare la loro « svolta » rispet
to agli anni bui dell'unificazione. 

Se questo è vero, se cioè occorre in 
questo momento un aspro dibattito 
politico e ideale fra le varie compo
nenti della sinistra (e non usiamo qui 
il brutto termine di « ristrutturazio
ne »), il proble~a riguarda in primo 
luogo i comunisti. In che misura il 
Pci è preparato, ed è disponibile, ad 
affrontare un processo di questo gene
re? Fino a che punto il suo gruppo di
rigente acconsentirebbe a rimettere in 
discussione uno schema tattico che 
comincia a dar segni di stanchezza? 

Berlinguer, nella sua relazione al 
comitato centrale, ha ricordato la fun
zione preminente delle alleanze politi
che rispetto ai contenuti, suscitando 
accorati commenti da parte degli « ere
tici » di sinistra, che hanno visto in 
questa teorizzazione la conferma del 
definitivo abbandono di ogni legame 
col leninismo. Non sembra però che 
il discorso di Berlinguer volesse san
cire enunciazioni di ordine generale, 
quanto piuttosto una indicazione con
creta - cioè politicamente fruibile -
per questo particolare momento. Sta 
di fatto che il vice-segretario comuni
sca ha dovuto riconoscere che la De
mocrazia cristiana « non ha pagato 
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Enrico Berlinguer 
a sinistra il prezzo del suo spostamen
to a destra », lasciando cosl ampio 
spazio a quanti hanno sostenuto che il 
Pci s'era dimostrato incapace di aprire 
da sinistra una crisi nel· rapporto fra 
il partito clericale e le masse. 

Partito da queste considerazioni, il 
dibattito si è spostato per forza di 
cose proprio sulla mancanza di quel 
confronto strategico che avrebbe po 
tuto accrescere la presenza comunista, 
rendendo più credibili e più chiare le 
scelte quotidiane del partito, restituen
dole cioè a quel quadro d'insieme che 
troppo spesso può apparire sbiadito, 
se non dimenticato, nel fuoco di batta-

. glie politiche e parlamentari all'inse
gna dell' « opposizione costruttiva ». In 
altri termini: da angoli visuali diversi, 
talora contrastanti, è stata sottolinea· 
ta la necessità di rafforzare ed esplici
tare nel concreto ogni singola batta· 
glia per quegli « obbiettivi intermedi» 
che costituiscono ancor oggi l'asse 
portante della « linea » comunista, ri 
conducendo però le visioni settoriali 
ed « economicistiche » a un discorso 
più ampio, quello appunto invocato 
da Berlinguer nelle conclusioni. 

Resta intanto il problema di come 
far fronte nell'immediato a una situa
zione suscettibile di « sconvolgere » 
- come ha riconosciuto lo stesso vi
ce-segretario comunista -- « alcuni dei 
dati fondamentali » del quadro politi
co dell'Italia repubblicana. E qui lo 
accordo, al di là delle enunciazioni 
formali, non sembra del tutto pacifico. 
Tutta una zona del partito - quella 
che un tempo si riconosceva nella 
« linea » di Ingrao, la « sinistra », per 
intenderci - punta a un'estensione 
delle lotte politiche e sociali sostenen
do anzi, a proposito di queste ultime, 
che il Pci non si trova più nella con
dizione ideale del '68-'69, quando ba
stava seguire dalla finestra il flusso 
degli avvenimenti, ma deve svolgere 
oggi un ruolo in qualche misura maieu 
tico rispetto alle tensioni della società. 

Tesi suggestiva, senza dubbio, che 
respinge con « grinta » le sempiterne 
tentazioni di delega al sindacato e ri
vendica orgogliosamente al partito la 
funzione di coHruire - e unificare -
movimenti di lotta per le riforme fina
lizzati a obbiettivi di carattere genera
le; e tesi politicamente attuale nella 
misura in cui essa parte dalla consi
derazione di una netta indisponibilità 
della Dc - di tu:,ta la Democrazia cri
stiana, salvo alcune frange marginali 
- a una politica di riforme autentica, 
non corporativa né potenzialmente au
toritaria. 

La proposta di Ingrao, in sostanza, 
sembra voler sviluppare fino alle estre
me conseguenze l'abbozzo di critica 
alla ipotesi di un confronto positivo 
fra opposizione operaia e settori capi
talisti~i avanzati che già era affiorato 
al penultimo comitato centrale comu
nista nell'intervento di Berlinguer: le 
riforme vanno conquistate a duro prez
zo - si diceva allora - dal momento 
che l'esperienza dimostra come esse 
non siano negoziabili; le riforme van
no conquistate - sembra aggiungere 
oggi Ingrao - sulla testa di un siste
ma troppo debole per concederle e di 
chi, come lo Scudo crociato, riunisce 
e fa vivere in sè tutte le contraddizio
ni di quel sistema. 

Indubbiamente l'analisi ingraiana sul
la tendenza a «corporativizzare» la poli
tica economica presente nella stragrande 
maggioranza della Dc presenta una va
lidità non solo culturale o « sociologi
ca», ma anche e soprattutto politica: 
lo dimostrano le tesi affiorate nel con
vegno degli ottanta, la linea seguita 
dalla Dc nella vicenda della casa, i :\ur
piloqui televisivi fra Andçeotti e Almi
rante; lo dimostra tutta la politica 
dell'ordine pubblico, fondata sulla re
pressione delle tensioni sopravvissute 
al riformismo spicciolo di questi anni. 
Resta da chiedersi s~ la valenza poli
tica di tale diagQ_osi sia applicabile in 
astratto, senza cioè collegarla ad un 
processo più generale che molti, oggi, 
giudicano prematuro; -o se non sia pre
feribile, in questa fase, accettare i. rischi 
di un discorso articolato anche nei 
confronti della Democrazia cristiana, 
aspettando uno showdown in cui gli 
uomini « di buona volontà » di quel 
partito non potrebbero non essere 
coinvohi. E negoziando magari con 
loro soluzioni « eaqtntistiche » al pro
blema Quirinale mentre Colombo, da 
palazzo Chigi, gestisce pacificamente 
coi suoi « partner» l'agonia del cen· 
tra-sinistra. 

• 
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democrazia 
cristiana 

e regime 
Non sono in gioco soltanto 
gli equilibri politici contingenti 
di Luigi Ghersl 

Enrico Medi e Amintore Fanfani 

L a verifica, annunziata con grandi 
squilli di tromba e preceduta da 

intimazioni perentorie e solenni ai 
socialisti 'l'enitenti, s'è svolta in sordi
na, sommessamente, e nessuno sapreb
be dire quale sia il significato dell'ac
cordo raggiunto. Si è verificata, in so
stanza, una sola cosa, e cioè che non 
è concretamente possibile, salvo ad 
imboccare una spirale estremamente 
rischiosa, aprire una crisi di cui non 
si sarebbe in grado di ottenere uno 
sbocco possibile più a sinistra e di 
cui non si saprebbe trovarne uno ac
cettabile più a destra. In queste condi
zioni, il gruppo dirigente democristia
no ha dovuto ancora una volta rasse
gnarsi a· rinviare una crisi tante volte 
desiderata, accarezzata e minacciata. 
E ogni volta in modo diverso: prima, 
per tutta una lunga fase, come tenta· 

tivo di ricatto sui socialisti con la mi
naccia non troppo sottintesa di elezio
ni anticipate, poi alla vigilia delle ul
time elezioni, come sganciamento tat
tico e soltanto provvisorio da una for
mula che si stava rivelando pesante; 
adesso, infine, come pausa di ripen
samento e di ricucitura dopo il salas
so elettorale. 

Crisi rinviata, dunque, ma rinviata 
a quando? Si direbbe, ragionevolmen
te, a dopo le elezioni presidenziali, an
che se non mancheranno sussulti e sor
ti te, soprattutto sulle riforme, da cui 
potrebbe esser messa nuovamente in 
forse la stabilità del governo. In su
perficie tutto dovrebbe continuare a 
svolgersi più o meno come prima, e 
gli attuali oscillanti equilibri sopravvi
vere fino a dicembre o anche più avan
r i garantendo un certo margine all'azio-



.1e riformatrice, tutta affidata all'osti
nazione e alla capacità di tenuta dei 
socialisti. 

La Dc affronta il semestre bianco 
con la consapevolezza di dover man
tenere, riluttante e inquieta, l'attuale 
governo e l'attuale formula. Ma intan
to cova dentro di sè un'alternativa a 
più lungo termine, che non è di go
verno ma di regime. Ecco perché ora 
tutto il gioco si sposta sulla presiden
za della Repubblica, che è appunto il 
terreno su cui questa alternativa potreb
be prendere corpo. La candidatura di 
Fanfani assume oggettivamente que
sti contorni. Si disegna cioè, sullo sfon
do di una Dc che vede ridurre progres
sivamente il suo spazio elettorale e la 
sua capacità di guida politica, ma re
sta nella sua struttura e nel suo rap
porto con la società italiana un partito
regirne, come la via d'uscita più ri
spondente agli impulsi di autoconser
vazione di un enorme aggregato di po
tere sordo e opaco ma tenacemente 
ancorato a tutti gli anfratti dello Sta
ro e del parastato, cosl abituato a que
sta sorta di simbiosi da considerare na
turalmente il proprio tramonto come 
il tramonto della Repubblica. Di que
sta Repubblica, si capisce. 

Il riflusso a destra della Dc, non a 
caso iniziato in sintonia con la fase 
di incubazione della scissione social
democratica, conteneva « in nuce » co
me ipotesi limite quella della Repub
blica presidenziale. E non è neppure 
casuale, infatti, che questa ipotesi sia 
stata prospettata e poi precipitosamen
te ritirata proprio dall'On. Ferri. Né 
si potrebbe negare che sia in qualche 
caso affiorata (per esempio, nel confe
rimento di mandati per la costituzio
ne del governo limitati alla formula del 
« centro-sinistra organico quadriparti
to ») nella gestione del presidente Sa
ragat. Del resto l'accentuazione della 
guida presidenziale sul governo ha tro
vato proprio in questa fase un singola
re pendant nella proposta di La Malfa 
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prima e di Fanfani poi di un quadri
partito organico di legislatura, con i 
segretari dei partiti della maggioranza 
inseriti nel governo. 

Sarà proprio su questa proposta che 
molto probabilmente troverà in gen
naio la sua prima verifica il nuovo cor
so presidenziale, nel caso che la corsa 
al Quirinale sia vinta da uno dei due 
dioscuri, in apparente antitesi, della 
strategia frenante: da Fanfani o da 
Saragat. 

Diciamo dunque che il gioco mode
rato tende a chiudersi a questo livello, 
che troverebbe l'arco più ampio di 
convergenza. La guida presidenziale 
sul governo si accentuerebbe per quel 
tanto necessario a riportare prima, e 
poi a mantenere l'equilibrio politico 
del Paese nei limiti di un neocentri
~mo aggiornato, sicuramente atlantico 
e sostanzialmente chiuso a sinistra, ca
pace di garantire le forze economiche 
dominanti e di rassicurare i ceti medi 
impauriti. Avremmo tuttavia anche co
sì un sistema ibrido, metà partitocra
tico o metà presidenziale, pronto a 
scivolare verso una forma neogollista 
qualora la cerniera del centro-sinistra 
dovesse saltare~ 

Senonché gli equilibri politici di lun
go termine, avanzati o arretrati che sia
no, non sono mai frutto esclusivo di 
strategie più o meno abilmente elabo
rate, ma devono trovare un riscontro 
concreto nella condizione del Paese, 
devono avere il consenso di ceti abba
stanza ampii, devono offrire uno sboc
co reale ad alcune esigenze di fondo 
dello sviluppo sociale. 

Ora, l'imbalsamazione di un centro
sinistra seccamente ridimensionato nel
le sue potenzialità riformatrici, se pure 
dovesse avere il consenso dei sociali
sti - ciò che appare per lo meno as
sai dubbio - non avrebbe uno spazio 
reale nel paese. 

L'improvvida gestione della campa
gna elettorale, condotta dall'on. Forla
ni sull'onda di un neocentrismo inat-

tuale e quasi isterico, ha dimostrato 
con chiarezza almeno una cosa: che 
doè nel Paese non c'è spazio per equi 
distanze di comodo, e che la sollecita 
zione delle paure sociali radicate in 
una larga fascia della piccola e media 
borghesia fa emergere il sottofondo fa 
scista degli umori conservatori, non 
gioca per il moderatismo doroteo, ma 
per l'eversione di destra. 

Nella società italiana, da quando è 
entrata in crisi l'unificazione socialista, 
che era l'ultima spiaggia del centrismo, 
la sola alternativa reale ad uno svolgi 
mento democratico e necessariament<: 
più avanzato della politica delle rifor
me è il blocco d'ordine neogollista o 
forse qualcosa di peggio. 

Sicuramente l'on. Forlani, rilancian· 
do il degasperismo e il « centralismo », 
tentava a suo modo sinceramente di 
difendere il centro-sinistra, ma non si 
accorgeva di mettere in moto una logi
ca che poteva soltanto accelerarne la 
crisi. Oggi la Dc deve misurarsi con la 
ipotesi autoritaria che ha essa stessa 
incautamente evocato dal suo seno, 
deve fronteggiarla nelle due forme com
plementari del neofascismo almirantc 
sco e del neogollismo doroteo. 

Si vedrà alla prova di dicembre se 
emergeranno dalla sinistra del parti ro 
di maggioranza forze sufficienti per 
impedire allo schieramento interessato 
alla strategia frenante di vincere ur 
round che potrebbe anche rivelars 
decisivo. • 
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partito socialista Il disgelo 
d'autunno 
La situazione interna sarà 
sbloccata dal congresso? 
di Alessandro Comes 

D opo la recente verifica di governo, tutti i nodi politici dell'attuale coalizione quadripartita riman
gono sostanzialmente inalterati, e quindi irrisolti. Il dato conclusivo della sdrammatizzazione dei con

trasti si potrà anche tradurre in un allungamento dei tempi parlamentari di approvazione delle riforme, 
con una conseguente sopravvivenza congiunturale del governo Colombo, ma sembra del tutto impro
babile che il Psi possa accettare la «pausa moderata» invocata da Forlani e dal gruppo di
rigente democristiano per evitare lo svuotamento dei contenuti delle riforme, senza guardare al peg
gioramento dj tutto il quadro politico che di conseguenza ne deriverebbe. L'accantonamento delle ri
forme al periodo successivo all'elezione del presidente della Repubblica più che evitare una crisi politica 
capace di scivolate in crisi istituzionale, per l'interruzione della valvola di sicurezza dello scioglimento mucipJLO Jclle Camere, dovuta al se- d1 1:onsol1damc010 intermedio pt:r unJ RicLJrJ o Lombardi senza concedere mestre bianco, contribuirebbe efficace- operazione più ampia di stabilizzazione spazio ad una radicalizzazione a destra 
mente a creare le condizioni favorevoli autoritaria del sistema, grazie a una della posizione di Pietro Nenni, per
per il successo dell'ipoteca conservatri- campagna antioperaia decisa a rompe- ché sono riusciti a trovare le condizioce e reazionaria sul Quirinale, consen- re il processo di unità sindacale, uti- ni per mantenere il Psi al governo e 
tendo una ricomposizione delle poten- lizzando le stesse contraddizioni pre- contemporaneamente ad accentuare ziali lacerazioni interne della Dc e, senti in larghi strati del ceto medio sempre più la convergenza politica, an-dando un premio politico all'aumento e dei contadini, soprattutto nel Mez che parlamentare, con tutta la sinistra, 
dei voti del Msi, renderebbe più facili zogiorno. incontrando una crescente adesione e più gravemente espliciti ammicca- Intorno al Psi, e quindi anche al- riformatrice da parte del Pci. 
menti pericolosi del tipo Andreotti- l'interno del Psi, si sviluppa una nuo- La stessa unità interna del Psi, non 
i\lmirante, fino al punto di trasformar- va fase di confronto, proprio nel me- solo a livello di segreteria (Mancini li da televisivi a parlamentari nelle Pito della tenuta e della credibilità del- fino dalla sua elezione è stato affianca
prossime scadenze istituzionali. In tale la sua stessa linea politica, e comun- to da Mosca, Coclignola e Craxi), ma fontesto, si fa particolarmente diffici- que nella sua organica conseguenzia- anche sull'impostazione politica, è do
le la funzione del Psi nel governo e la lità strategica nell'affrontare i nodi del- vuta ad una linea che è riuscita a quasua stessa necessÌtà di dare uno svi- la situazione sociale e politica. lifìcare un nuovo tipo di partecipa
luppo strategico alla sua linea politica. Questo stesso intreccio tra situazio- zione socialista al Governo, in-

Non potrà essere più sufficiente, ne generale del Paese e situazione in- nestando su una formula e una poliquando l'iniziativa dei vari Togni si terna del Psi chiarifica il comporta- tica ormai logora e in crisi come il 
concreterà in continui rinvii e ritardi, mento dei vari gruppi e delle diver- centro-sinistra, una iniziativa riformasmorzare i toni della polemica e dis- se correnti socialiste, e mette in ri- trice strettamente collegata con la pro
solvere nell'avvenire le nuove prospet- salto il v~lore della convocazione mozione di uno schieramento di forze rive da parte del Psi: si tratterà di fare del Congresso socialista; soprattutto, sociali (i sindacati) e politiche ( Pci 
una ·scelta politica precisa nei confronti ne spiega i termini politici di una ef- compreso) capace di portarle concretadella Dc, in termini brevi e ·ravvicinati, fettiva realizzazione primn della sca- mente avanti, e, quindi, ponendo nella 
una scelta che potrebbe riaprire una se- <lenza del Quirinale. realtà un processo politico di supera
rie di contraddizioni non risolte nello Dal periodo successivo alla scissio- mento del centro-sinistra e di creazione 
schieramento della stessa « nuova mag- ne socialdemocratica, a parte la pole- di « nuovi equilibri». 
gioranza » del partito socialista. mica ed i contrasti sulla ricostruzione Attorno alla pratica realizzazione di 

Intorno al Psi si gioca quindi immediata del governo quadripartito, questa linea, che ha suscitato una serie 
una partita decisiva per la de- con la rivolta di circa 50 segretari pro- di critiche sulla ambiguità del dopfinizione di un nuovo asse strategico vinciali di federazione, De Martino e pio binario governo-opposizione della 
per tutta la sinistra italiana e per Mancini sono riusciti indubbiamente ad politica del Psi, De Martino e Mandeterminare la sconfitta della con- ottenere una serie di successi non solo cini sono riusciti a mantenere, oltre troffensiva conservatrice e reazio- elettorali, ma soprattutto politici, con all'unità del Partito, anche il congenaria, che punta, attraverso uno spo- una linea di continuo e graduale spo- lamento della loro stessa maggioranza 
stamento a destra del quadro sociale stamento a sinistra del Psi, fino al pun- {la nuova maggioranza uscita dalla e politico, al Quirinale come obiettivo to di ottenere persino il consenso di scissione socialdemocratica), che è al-
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meno composita e contradd1nona co
me è il partito socialista nel suo com
plesso, andando da Mariotti a Bertoldi. 

In questo senso tutti gli interroga
tivi sui possibili sviluppi della situa
zione interna del Psi devono essere 
riconsiderati strettamente nel quadro 
politico generale del Paese. Vi è co
munque la certe?.za, che il tipo di equi
librio interno del Psi, cosl come si è 

• determinato in questi ultimi anni dopo 
la scissione, è intimamente legato ad 
una fase politica definita e limitata, 
nella quale sia ancora consentito ai so
cialisti di svolgere nel governo il pro
prio ruolo di promozione di nuovi 
equilibri . 

Infarri , già finora, l'accentuarsi del
le difficoltà e dei contrasti nei rapporti 
con la Dc, il logoramento in progressio
ne geometrica dell'attuale rapporto di 
governo, pongono al Psi il problema di 
darsi una diversa struttura d1 mag
gioranza, in grado di dare una direzione 
coerente e solida alle stesse implicanze 
strategiche e tattiche della sua linea 
politica. Cos1 il congresso sociali
sta è chiamata a definire non solo 
e non tanto l'avvenire, ma in modo con
creto la risposta immediata allo spo
stamento a destra della Dc e al tenta
tivo, tuttora in corso, di imporre una 
pausa moderata a tutta l'iniziativa rifor
matrice in Parlamento e nel Paese. 

Di questo taglio dei tempi politici 
ha avuto coscienza lo stesso De Mar
tino, proprio quando, in vista del verti
ce governativo e puntando soprattutto 

. ad evitare pretesti per una crisi politi-
ca, ha sostituito la dizione dei .nuovi 
equilibri con quella di « più avanzate 
conquiste » e ha riconfermato la vali
dità di una nuova prospettiva soltanto 
per la prossima legislatura. Ma, la Dc 
non si accontenta di una prudenza mi
surata sui tempi lunghi da parte dei so
cialisti e pone già finora problemi di in
versione a destra del governo. 

E all'interno del Psi vi sono settori, 
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::he, come Mariotti, cominciano ad 
esprimere con sempre maggiori insi
stenze le proprie riserve nei con
fronti della politica dei nuovi equi
libri, proprio mentre cresce la for
bice tra il Psi e il blocco centrista 
Dc-Psdi-Pri, nella convinzione della ne 
cessità per i socialisti di dover mante
nere comunque il proprio rapporto di 
governo. Non vi è dubbio che nel Psi 
si stiano maturando alcune forze che 
puntano ad un freno della politi~a di 
convergenza politica con tutta la sini
stra e ad una ricollocazione stabilmen
te governativa dei socialisti. 

In questo contesto si sta sviluppan
do una iniziativa della sinistra so
cialista che, partendo dalla considera
zione di non ritenersi più una « mi
noranza costituzionale » e contestan
do alla nuova maggioranza di potersi 
assumere un ruolo di effettiva guida 
del Partito per la sua stessa eteroge
neità, si propone - non si sa con 
quanto realismo - di tentare la 
creazione di un nuovo blocco mag
gioritario, capace di consolidare e 
sviluppare la linea del Psi. 

Senza dubbio questa iniziativa dei 
lombardiani, portata avanti particolar· 
mente a livello di federazioni provincia
li, viene a cadere in una geografia inter
na del Psi largamente logorata, dove 
si è sviluppata una articolazione di 
gruppi, a loro volta confederati nel
le correnti più o meno tradizionali, non 
sempre decifrabili politicamente con 
chiarezza. Il gruppo di Riscossa (de
martiniani) è diventato una specie di 
corrente-partjto, perché vi si possono 
rintracciare praticamente tutte le posi
zioni presenti nel Psi ( Mariotti e 
Bertoldi sono appunto entrambi de
martiniani). La corrente del segretario 
del Psi Mancini si è invece definita 
con un tono più moderato nei con
fronti degli schieramenti politici e 
sui rapporti con i comunisti. 

Una certa reticenza di Mancini sul
la prospettiva dei nuovi equilibri pri-

Una manifestazione 
per Le" riforme 

ma del 13 giugno aveva, anzi, alimen
tato l'ipotesi che il segretario sociali
sta si volesse porre come l'intcrpre 
te Jelle preoccupazioni di alcuni set 
tori socialisti per la stabilità del go 
verno. Tuttavia questa ipotesi di una 
aggregazione moderata intorno al se
gretario socialista sembra aver trova
to una smentita con il discorso al Con
vegno socialista calabrese di fine giu
gno, nel quale ha fatto apertamente 
propria la prospettiva dei nuovi equi
libri. Per completare il quadro si è 
determinata praticamente la scompar
sa dei giolittiani, con Giolitti che è 
diventato un indipendente piuttosto 
moderato. Gli autonomisti, pur con
tinuando ad esistere come corrente e 
pur avendo un leader di grande presti
gio come Pietro Nenni, si stanno len
tamente avviando ad un processo di 
dissoluzione e di pratica confluenza 
nelle correnti demartiniana e manci
niana. 

Si riesce così ad ottenere dalla geo
grafia del Psi un quadro di una realtà, 
per molti versi congelata, che può 
trovare una sua nuova ricomposizione 
proprio di fronte alle prossime sca
denze politiche. Lo stesso sviluppo a 
sinistra della linea del Psi, la crescen
te crisi del Psiup, i problemi posti 
dall'involuzione democristiana, costitui
ranno probabilmente gli elementi fon
damentali di un processo di rinnova
mento del suo quadro dirigente. Il 
prossimo congresso socialista, cosi col
legato all'andamento generale della si
tuazione politica italiana, costituirà una 
tappa importante di un processo che 
durerà più di un congresso e che mo
dificherà ulteriormente i caratteri del 
socialismo italiano. Ma saranno soprat
to i comportamenti politici del Psi 
nei prossimi mesi a dare credibilità 
sempre maggiore ad un partito, che 
con le sue involuzioni e i suoi progres
si, ha dimostrato di essere tra i più 
penetrabili dalla realtà sociale e po- · 
litica del nostro Paese. 

• 
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pti-pri La nevrosi 
delle mezze ali 
Divisi 
da un 

1n apparenza, un1t1 
" comune ''voto strategico 

di Angiolo Bandlnelll 

E~ sui due partiti « minori » e « laici » dello schieramento politico, il Pli, e il Pri, che i risultati delle 
elezioni del 13 giugno hanno forse finito col riverberare se non più gravemente, certo in misura 

più ambigua. Non per il motivo, falso e scontato, che la pressione degli eventi, la radicalizzazione 
della lotta politica fatalmente hanno come conseguenza l'erosione delle forze minoritarie, meno gradite 
ad un elettorato sempre poco esigente e di buon palato e per giunta, stavolta, irritato, stanco e mal
disposto verso sottigliezze e raffinatezze ideali; ma proprio perché le due formazioni di cui ci occu
piamo, oltre a poggiare ormai le loro basi sociologiche su ceti e strati politicamente inconsistenti e in
fidi, hanno creduto di poter continuare a giocare - pensiamo in buona fede, tutto sommato - carte che 
non offrono, di fronte alla radicalizzazione degli scontri ideali (e quindi autentici) della lotta politica 
d1 questo postfo~c 1 smo, risposce ade t·orso innanz1tulto a consumate tatti ma nettcaa, a<l ogni venfK.1 in terna 
guate; cioé obiettivi e proposte mag- che di capocorrente, convocando, fatto al partito, quale si presentava l'ipo
gioritarie. o potenzialmente tali. Si è unico, una riunione della maggioranza tesi di un congresso straordinario per 
« mezze ali » per astuzie e calcolo; si al ridotto dell'Eliseo subito prima dei l'autunno, od anche la richiesta di 
lotta per una società libera, o libe- lavori del Consiglio Nazionale; una ve- dimissioni immediate della ~ egreteria 
raie, laica, pluralista (e cosl via) se rilica, una « conta » delle incertezze e degli organi dirigenti. 
si ha la forza, e il coraggio, di cer- e dei malumori che egli sa serpeggiare, E tuttavia, la linea di « centro » 
care di imporre come vere, giuste e contro di lui, nella sua base, nella sua (anzi, di « centro dinamico riforma
quin~i, . Io . ripet~amo, pote~ia~me!'lte maggioranz~, anche nella periferia un tore ») presentata da Malagodi come 
n;a~1or1tane tali scelte, tali tnd1ca- tempo a lui devota. prospettiva ancor valida, non appare, 
z1on1. La conta lo ha rassicurato; anche al di là delle vesti ideali d1 cui egli 

Ancora una volta, al Consiglio Na- questa volta, nonostante certi silenzi l'ha rivestita, in alcun modo credi
zionale del 27-29 giugno, Malagodi (l'on Bozzi non ha aperto bocca duran- bile. Non sarà davvero l'ipoteca e.lei 
ha « matato » le opposizioni interne; te tutto il dibattito) Malagodi ha avuto PLI sulla regione piemontese (govcr
sc non con i risultati, con l'ampiezza dalla sua quel « ciryquanta virgola qual- no a tre, con appoggio esterno del 
e la « robustezza » del suo argomen- cosa » che egli r itiene sufficiente per PLI) a modificare le linee di ten
Lare, la rocciosa vecchiezza dei suoi governare il partito. Né si è, almeno denza degli schieramenti nazionali. Né 
discorsi, la replica sopratutto. Rivolto apparentemente, scomposto per la de- l'attuale, netta chiusura al PSI, forse 
a Bonea, che offriva al partito l'ipo- fezione delle due consistenti minoran- anche più accentuata che all'ultimo 
tesi di una battaglia per nuovi ideali ze di sinistra, quella di « Presenza Congresso nazionale, è tale da fare 
libertari: «Conservatorismo e radica- Liberale» di Bonea e Marzo, e quella sperare in un qualsiasi inserimento 
lismo non sono un falso dilemma, essi di «Rinnovamento» capeggiata da Ze- dei liberali nella lotta per l'elezione 
costituiscono il vero dilemma, dal none, che si sono ritirate dai lavori del Presidente della Repubblica, una 
quale si esce soltanto con una rispo- del Consiglio Nazionale annunciando occasione che Malagodi certamente at-
sta di centro». contemporaneamente le dimissioni dei tende e da cui spera qualcosa. 

E da una posizione di «centro», propri rappresentanti dalla direzione. Né, infine, più valido l'alibi of-
richiamata a ogni pié sospinto, il se- Ma è un «cinquanta virgola qualco- ferto al partito con la votazione una-
gretario del PLI ha stimato di poter sa» estremamente labile. Anche a de- nime, accettata anche da Malagodi , 
ancora una volta intrappolare quanti stra, l'emorragia è in atto, provocata nella mozione di denuncia dci peri 
Lrovano oggettive difficoltà a contrap- dalla paura di parecchi parlamen- coli del referendum antidivorzista, pri 
porre un disegno politico capace di far tari di non ritrovare più il proprio mo pronunciamento ufficiale di un 
~uperare a tutto il partito la dramma seggio, alle prossime elezioni politiche, partito sullo scottante argomento. 
tica crisi aperta con l'insuccesso elet- sopratutto se il peggio (che potrebbe L'impegno contro il divorzio poteva 
torale del 13 giugno, e di restituirgli manifestarsi già alle elezioni di au- essere valido, all'interno di una pro
una prospettiva valida per i prossimi tunno a Trieste) dovesse ancora ve- spettiva globale di un « centro » che 
anni. Però, prima ancora che alle sue nire, con un altro taglio all'ormai guarda verso destra, fino a ieri, quan
indubbie capacità di leader, questa stanco seguito elettorale. Di qui il do nel partito non erano comparsi 
volta Malagodi aveva dovuto far ri- riliuto, opposto da Malagodi con estre- gli ostacoli e le crisi attuali. Oggi , 

14 



Giovanm A1alap,.idi 
l'accettazione di una ferma battaglia 
in difesa del divorzio - lo hanno 
capito le sinistre interne, « Presenza 
Liberale » innanzitutto - può essere 
comprensibile solo se saldata ad altre 
battaglie di libertà e di diritti civili 
legate all'ipotesi di una sinistra laica 
e moderna che voglia ampiamente sag
giare, nel paese, questo potenziale: 
magari, in nome di quel libertarismo 
che invece Malagodi si ostina ad iden
tificare con l'anarchia pura e sempli
ce. Ma l'indicazione è, per Mala
godi, del tutto preclusa. E non solo 
per Malagodi; il discorso investe, in 
larga misura, anche il PRI. 

Non a caso, la dirigenza liberale e 
ancor più quella repubblicana sono 
oggi preoccupate delle realtà sociali e 
politiche che formano larga parte del
le rispettive forze effettuali ed eletto
rali: realtà corporative o liberalfasci
ste, che si è creduto di poter con
trollare e « mediare » con giochi e mi
stificazioni sul piano nazionale e che 
invece, o già nelle ultime elezioni 
hanno fatto pesare, o lo faranno nella 
prospettiva, tutto il loro pesante ri
catto su mediatori e giocolieri. Ore 
di scelte gravi e difficili si presentano 
a Malagodi e La Malfa; come a tutti, 
del resto. Ma la DC può esibire, con 
l'Andreotti rivolto ad Almirante ma 
anche con Forlani o Colombo o 
con Gava, i suoi agrari e i suoi pic
colo borghesi spaventati dalle riforme 
e chiedere in loro nome, ad amici ed 
avversari, qualche complicità o almeno 
comprensione: lo farà con qualche di
gnità, tutto sommato, ed è suo pieno 
diritto rivendicarne la rappresentanza. 
Non basteranno invece operazioni gior
nalistiche o rotocalchi « moderni » a 
fornire convincenti alibi a difesa di un 
partito « aperto » che si rivolge in 
realtà a « ceti » e gruppi refrattari 
ai discorsi c~n i quali La Malfa 
cerca di mantenere in vita una 
linea politica che fu, m anni 
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ormai lontani, un punto di rife
rimento e di apertura per quanti te
mevano che il paese non avrebbe sa
puto riprendere, passato il fascismo e 
la guerra, un discorso europeo. Quanti, 
di codesti interlocutori, hanno com
preso (poco o molto, non importa) 
tale discorso, militano oggi in questo 
o quel partito, dal PCI alla DC; gli 
altri sono stati stritolati e sono scom
parsi, nel progressivo affermarsi, con
!>olidarsi e diventar maggioritari di 
ceti e strutture già intravisti e espressi 
da Bottai e dal fascismo e poi ripor
tati al potere dalla DC; ceti e strut
ture corporativi, appoggiati alla DC 
per i mille tramiti del potere e del 
sottopotere o, magari, dell'industria 
di Stato. 

All'ultima riunione dei quattro par
titi del centro-sinistra per la « veri
fica » postelettorale, i cronisti bene in
formati dicono che La Malfa abbia 
avuto buon gioco per un suo persona
lissimo show faccia a faccia con il pre
sidente del Consiglio Colombo, men
tre socialdemocratici e socialisti avreb
bero praticamente taciuto tutto il 
tempo. « Disimpegnato » da febbraio, 
agilmente distaccatosi da una coali
zione che mostrava segni di crepe pro
fonde già visibili o pronte a scop
piare a media (o lunga) scadenza, il 
segretario del PRI ha avvertito che 
la sua usuale tattica gli offre ancora 
un momento di respiro, qualche mos
sa da giocare: il semestre bianco, le 
difficoltà socialiste, gli errori di cal
colo socialdemocratici. Ma preoccu· 
pazioni, o soddisfazioni, tattiche non 
possono eludere le semplici e na
rurali osservazioni e rilievi sulle 
discrepanze esistenti tra tattiche e 
strategie, tra mali denunciati e 
rimedi, tra il calcolo evidente di 
un immobilismo politico e di schie
ramento che duri almeno fino al '72 
t: le dure analisi anche di recenti do
cumenti del partito. Da mesi, il PRI 

U.~o Lu Alai/a 
alterna reprimende moralistiche e giu
dizi gettati lì con un « cinismo » che 
è un lucido segno di impotenza, una 
politica di sostanziale copertura della 
DC e insieme aperture, o progetti di 
aperture, verso la sinistra operaia; 
magari in vista di ambiziosi, personali 
progetti di poter rappresentare un 
candidato credibile delle forze laiche 
per la presidenza, una volta esauriti 
e logorati altri uomini, altre indica
zioni. Ma al di là di questo, il diva
rio, le oscillazioni non sono coperti, 
non sono « mediati ». 

Né lo possono. Sarebbe grave er
rore e mancanza di corrette analisi, 
sper~e che il PRI possa offrire la 
propria garanzia, rispetto ad opera
zioni politiche davvero serie e deci
sive, a copertura di ipotetici « ceti 
medi », quelli che le campagne gior
nalistiche gli sospingono quotidiana
mente tra le braccia. Ceti medi, in 
questo senso, giova ripeterlo, da un 
pezzo non esistono più in Italia; al 
loro posto vi sono tecnocrati e medici 
delle mutue, piccoli agrari, intellet
tuali organici a questo o quel poten
tato economico, o magari piccoli e 
medi industriali assetati di protezione 
e di sostegno statale e governativo, 
forze tutte gestite corporativamente 
o inserite in logiche di potere, per 
le quali alleanze con la classe operaia 
sono possibili solo in termini di con
servazione, mai di progresso. 

Non è stato La Malfa, non 
sono stati repubblicani ad avvertire 
che le riforme in discussione in Par
lamento non si fanno né si possono 
fare, perché manca una « volontà po
litica » capace di far pagare questi 
ceti parassitari, impedendo loro di op
porsi a una sia pur minima incrina
tura dei propri interessi? 

• 
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Durante ti pmcesso di Tor mo ai 56 

CONTRO I GIUDICI FIAT 
Ecco il testo della interrogazione presentata l'B luglio dal senatore Ferruccio Parri: 

cc Al Presidente del Consiglio, Ministro ad interim per la Giustizia 
per conoscere se sia al corrente delle gravi indicazioni di ordine 

politico che nascono da una serie di procedimenti giudiziari celebrati 
o in corso di celebrazione a Torino contro esponenti e militanti di mo
vimenti di estrema sinistra o per pregarlo di prenderne conoscenza se 
non ne ha notizia. 

L'interrogante premette, perché sia chiaro lo spirito della sua 
segnalazione, ch'egli è contrario alle pregiudiziali ideologiche ed alle 
tesi rivoluzionarie che ispirano il movimento " Lotta continua " cui prin
cipalmente appartengono gli imputati, 

ma egli ritiene ugualmente che nessuna contrapposizione ideologi
ca possa alterare il principio fondamentale di un regime democratico 
sempre autorizzato a reprimere atti e fatti di violenza, mai a impedire la 
espressione e propaganda di pensiero. 

La grave condanna ora inflitta dal Tribunale di Torino a due respon
sabili del periodico su citato, non motivata da imputazioni particolari, 
colpisce gravemente questa libertà, ed apre la strada ad illimitate pos
sibilità persecutorie nei riguardi dei seguaci. 

Ed è preoccupante testimonianza di questa volontà il procedimen
to più ampio ora in corso presso lo stesso Tribunale contro 56 giova
ni, condotto coi modi e metodi, descritti da altra interrogazione pre
sentata il 22 giugno scorso dai Senatori Antonicelli e Galante Garro
ne, in tutto degni dei processi con i quali regimi autoritari hanno col
pito e colpiscono oppositori intellettuali, oggetto di tanta deplorazione 
della nostra stampa. 

Lo spirito chiuso e fiscale col quale alcuni magistrati mostrano 
di voler interpretare una normativa penale di altri tempi, dettata dalla 
volontà d1 difesa delle classi dominanti, l'indiscriminato e pregiudiziale 
spirito accusatorio della polizia e del pubblico ministero, l'ordi
tura dei processi rivelano, purtroppo, in queste autorità preposte 
alla tutela dell'ordine pubblico il proposito chiaro e reciso di "sbarac
care " una volta per tutte la fastidiosa organizzazione che fa capo 
a " Lotta continua •·. 

Poiché, con cattivo pensiero, questa magistratura torinese ha 
creduto di portare in un giudizio, che avrà a quanto è stato annunciato 
ancora nuovi seguiti, una lunga contesa di carattere sindacale che dava 
fastidio alla Fiat, poiché è evidentemente necessario che le forze del
l'ordine e la Magistratura si astengano dal parteggiare per l'interesse 
privato, come stanno facendo così volonterosamente a Torino, e poi
ché contro la protesta dei giovani, se rivolta in buona fede contro una 
societa degna di tanta censura, è giusto ed opportuno non infierire, si 
chiede che il Governo, per la parte che gli compete e con l'influenza 
che la sua responsabilità gli consente, intervenga per ottenere diver
si indirizzi ed evitare ripercussioni nocive alla fiducia popolare e de 
mocratica sulle nostra istituzioni "· 
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Errori ed erranti 
Due mesi e mezzo di giudizio, trenta

due udienze, sedici ore di camera di 
consiglio: francamente. potevano ri

sparmiarsi tutto questo, e condannare su
bito senza troppi pudori i cinquantasei 
di Torino alle pene assurde cui Il han 
condannati mercoledì notte. Sarebbe sta
to più serio. Fin dal primo momento ave
vamo denunciato il carattere intimidato
rio, classista e da tribunale speciale del 
processo contro i militanti torinesi; l'in
terrogazione di Parri, che riproduciamo 
qui a fianco. parlava chiaro in proposito. 
Non è servita a nulla, come non sono 
servite le altre iniziative parlamentari; e 
d'altra parte nessuno si illudeva che esse 
potessero avere una funzione diversa da 
quella, malinconica eppur necessaria, di 
denuncia. La repressione, ormai. non è 
più un incidente sulla via della • società 
tollerante • ma una necessità del sistema. 

Ai compagni ingiustamente cordannati. 
da cui pure ci separano profonde diver· 
genze ideali e politiche. va in questo mo
mento la nostra solidarietà, il nostro 
impegno di lotta. Ma proprio perché si 
tratta di una solidarietà militante, di un 
impegno che non vuole restare soltanto 
verbale, riteniamo di dover aggiungere 
qualche parola, anche se può sembrare 
spiacevole. diretta ai gruppi della sinistra 
P.Xtraparlamentare. 

Quando si assiste a episodi come quel
lo di Ragionieri a Firenze (no. non accusa
teci di voler avallare la ripugnante tesi 
degli opposti estremismi, né di voler col
legare quella stolida •bravata• all'igno
bile sentenza torinese) non basta disso
ciarsi dalle gesta teppistiche di qualche 
gruppetto isolato per aver salva l'anima. 
Il problema in questi casi è politico, e va 
affrontato con il rigore politicamente ne
cessario. 

Sostenere che • alla radice • dell'er
rore estremista vi sono le colpe del Pci 
può essere vero (e non lo è di meno 
perché a chi lo dice questa tesi torna 
fin troppo comoda). Si è sempre soste
nuto che i movimenti giovanili di conte· 
stazione, con le loro punte nulliste e 
talora irrazionali, sono figli degli errori 
della sinistra storica. Ma non si possono 
passare direttamente sul conto della sto
ria alcuni dati politici ben attuali e pre
cisi, con cui occorre misurarsi. 

E questi dati politici dicono che nelle 
università, nel paese, nelle fabbriche, la 
divisione e il settarismo dei gruppi hanno 
oggettivamente lasciato ampio spazio al
la deviazione e alla reazione. Certo, le 
colpe sono anche degli altri, della sinistra 
ufficiale. Ma quando si confonde la de
nuncia e.i posizioni che si giudicano sba
gliate con l'aggressione e col verbalismo 
più astratto, quando non si riesce a tro
vare terreno d'aggregazione diverso da 
quello dell'urto puntiglioso col Pci, non ci 
si può stupire che gli • errori • e gli 
• erranti • si moltiplichino. Il padre sarà 
anche scontato, ma la levatrice che aiuta 
d venire al mondo costoro è una sola. 
e farebbe bene a cominciare un po' d'au
tocritica. Altrimenti, mentre la storia flui
sce e dipana torti e ragioni, si rischia di 
assistere al moltiplicarsi di processi di 
classe, a gridare contro i quali saremo 
sempre meno numerosi, e sempre più 
isolati. • 



referendum clericale e costituzione 

Liberticidio in nome 
de_l popolo 

di Eugenio Scalfar! 

Il referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio è dunque una realtà con la quale, nell'estate 
del 1972, il paese dovrà misurarsi. La cassazione, la Corte costituzionale, investite automaticamente del 
problema, potrebbero forse bloccare /'iniziativa; ma sarebbe auspicabile che la questione trovasse 
piuttosto uno sbocco di tipo politico. In Parlamento esistono già varie proposte di legge per tentare di 
bloccare. o quanto meno di ritardare, la «guerra di religione » voluta dai clericali; fra queste, quella 
dell'on. Eugenio Scalfari, firmata da altri 70 deputati di parte laica, ci è sembrata la più interessante 
ed articolata, perché tocca problemi che vanno ben oltre la contingenza del referendum anti-divorzio, in
vestendo la delicata - e non ancora definita - materia dei diritti civili nel nostro paese. Su tale 
proposta, e sulle implicazioni che essa comporta, si è già avviato un dibattito (e si auspica che continui 
in maniera chiara e responsabile) tra le forze politiche laiche, quelle stesse che hanno consentito l'ap · 
provazione del divorzio in Parlamento. Fedele alla sua tradizione di informazione e di intervento su 
simili argomenti, l'Astrolabio ritiene di far cosa utile presentando uno scritto dell'onorevole Sca/fari che 
illustra lo spirito della sua proposta; saremmo lieti se i l dibattito potesse proseguire in futuro. 

I I progetto di legge che oltre ses
santa deputati laici hanno presen

tato alla Camera venerdl scorso ha 
dato luogo fin dall'inizio ad un grosso 
dibattito politico e ad un'ampia eco 
giornalistica e di pubblica opinione. 
L'iniziativa cioé si preannuncia, a par
te ogni altra conseguenza di ordine 
strettamente parlamentare, come desti
nata a segnare una tappa importante 
nella necessaria ed urgente rimobili
tazione dello schieramento laico in 
vista delle battaglie ormai imminenti 
e durissime che lo attendono. 

Vorrei in questa sede spiegare per 
quanto posso i seguenti aspetti del 
problema: 1. Perché lo schieramento 
laico dev'essere « rimobilitato »; 2 . In 
che modo è possibile farlo utilizzando, 
insieme ad altri mezzi, anche il pro
getto di legge che ho avuto l'onore 
di presentare alla Camera assieme al
l'amico Loris Fortuna e a tutti gli 
altri firmatari; 3. Quali indicazioni 
politiche si possono intanto trarre da 
quanto è avvenuto nei giorni scorsi e 
da quanto presumibilmente avverrà 
nell'immediato futuro. 

Cominciamo dal primo punto. Sem
bra ovvio affermare che, per fronteg
giare l'offensiva clerko-fascista scate 
naca dal referendum abrogativo della 
legge Fortuna, lo schieramento laico 
debba essere mobilitato, anzi rimobi
liraro. Sembra ovvio, ma non lo è. Manifestazione divorzista 
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Dobbiamo infatti domandarci come 
mai lo schieramento laico, subito dopo 
l'approvazione di quella legge, avesse 
di fatto « smobilitato ». Gli errori si 
scontano e noi li stiamo infatti scon
tando; servano almeno d'esperienza 
per l'avvenire, e perché ciò avvengA 
occorre sottoporli ad esame e ad au 
rocritica. 

Diciamo la verità: il giorno stesso 
in cui la legge Fortuna passò in Par
lamento i laici furono presi da una 
terribile paura d'aver vinto. Si molti
plicarono le dichiarazioni rassicuranti 
(stavo per dire p~tite) nei confronti 
della DC e del Vaticano; comunisti, 
socialdemocratici, socialisti fecero n 
gara per tranquillizzare il Santo Padre 
che, battezzati o no, credenti o no, 
non avrebbero cessato per questo d'es 
sere dei « buoni figlioli )) se non altro 
nel significato manzoniano del termine. 

In queste condizioni lo schieramen· 
to laico si disgregò. La legge sul di· 
vorzio, che avrebbe dovuto essere un 
primo passo nella battaglia per i di . 
ritti civili, rischiò di trasformarsi in 
un punto d'arrivo. Quante volte ne
gli anni scorsi ci siamo sentiti ripe 
tere che il divorzio è un istituto vec
chio, tipico d'una società borghesi' 
e superato largamente dai tempi? Per 
ché non dirlo? Queste affermazioni 
sono rigorosamente esatte. Il divorzio ... 



Fugemo Scalfari 
e Loris Fortuna 

infatti arriva in Italia con un ritardo 
di parecchi decenni. Ha un senso se 
costituisce il primo passo d'un proces
so che deve portare ad una riforma 
« liberale » di tuui gli aspetti della 
vita collettiva, ma limitato e chiuso 
in sé di senso gliene resta assai poco. 

E invece nei mesi che seguirono al
i 'approvazione della legge Fortuna si 
corse proprio questo rischio: che cioé 
i laici, intimoriti d'aver troppo osato 
rinunciassero a proseguire nella strada 
imboccara per timore di provocare le 
reazioni della « bestia » clericale. Que
sta paura si vide chiaramente durante 
il dibattito alla Camera sulla revisione 
dcl Concordato, conclusosi in un modo 
abbastanza vergognoso per i laici con 
un voto pressoché unanime che rap
presenta una cambiale in bianco al 
governo e con soli cinque voti con
trari, (Fortuna, Basso, Natali , Mussa 
Ivald1, Scalfari). La raccolta delle fir
me per abrogare la legge Fortuna ha 
avuto dunque, da questo punto di 
vista, un effetto salutare: è stata in 
un certo senso una « sveglia». E' vero 
che qualcuno continua ancora ad es
ser piuttosto duro d'orecchi, ma la 
realtà dei fatti lo obbligherà prima 
o poi ad intendere. 

Il secondo punto riguarda la con
gruità dcl progetto di legge da me 
presentato alla Camera a realizzare la 
necessaria rimobilitazione dello schie
ramento laico. Ecco il perché: il pro
getto non è puramente « difensivo », 
cioé non si propone soltanto e nep
pure prevalentemente di blocc~ue il 
referendum sulla legge Fortuna. I suoi 
obbiettivi sono assai più ambiziosi, 
ed è per questo motivo che le leghe 
(UD, UAC, ecc.) hanno deciso di 
sceglierlo come primo punto di rac
colta di tutte le forze laiche. A stretto 
rigore noi avremmo potuto anche non 
menzionare nel testo dcl progetto la 
legge Fortuna come una di quelle espii 
citamcnte sottratte al referendum abro
gativo. La nostra intenzione è infatti 
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di riprendere in pieno la controffen
siva in tutto il vastissimo campo dei 
diritti civili ed è a questo fine che 
la legge tende. Essa parte da un as
sunto giuridicamente assai semplice: 
l'istituto del referendum non è tra 
quelH previsti come strumento di re
visione costituzionale; la Costituzione 
cioé può essere riformata soltanto at 
traverso particolari meccanismi di de
mocrazia rappresentativa e mai attra
verso meccanismi di democrazia di
retta. 

Stabilito questo punto (che risulta 
esplicitamente e incontrovertibilmente 
dal dettato costituzionale), il secondo 
passo da fare è di vedere se, al di 
là dei casi previsti dall'àrcicolo 75 
della Costituzione (leggi fiscali, amni
:.ria, tratcati internazionali) vi siano 
altre materie che non possono cadere 
sotto il referendum abrogativo. La no
stra risposta anche su questo punto 
è estremamente semplice: non posso
no ricadere sotto referendum abroga 
tivo tutte quelle leggi che, applicando 
nel diritto positivo i diritti civili ga
rantiti dalla Costituzione a favore del 
l'individuo o delle minoranze, non 
possono esser assoggettate ad una ve
rifica quantitativa e abrogando le quali 
si verrebbe surrettiziamente, ma non 
per questo meno gravemente, a mo
dificare la Costituzione utilizzando un 
meccanismo che non può essere adi
bito a quel fine. 

Questo progetto di legge ha dun
que l'effetto di dare una risposta « ag
gressiva » e non meramente « difen
siva »; una risposta politica e non 
meramente procedurale; capace per ciò 
stesso di riportare in linea le forze lai
che e predisporle allo scontro. Il terzo 
ed ultimo punto da esaminare è il 
significato politico che si può trarre 
dai primi fatti e dalle prime reazioni 
che, attorno a quest'iniziativa, si sono 
verificati nei giorni scorsi. E' intercs 
sante e doveroso analizzarli. 

Il partito socialista italiano e il 

PSIUP hanno firmato il progetto in 
massa, a cominciare dai rispettivi se
gretari Mancini e Vecchietti e dai pre 
sidenti dei gruppi parlamentari Ber 
toldi e Ceravolo. La presenza liberale 
è molto nutrita e va al di là dello 
schieramento delle correnti interne: 
c'è la sinistra di Bonea, c'è Baslini, 
ma c'è anche Barzini, ed esponenti 
della maggioranza malagodiana; c'è in
fine uno dei vice segretari del partito, 
Biondi. Assai tiepida, almeno finora, 
la presenza socialdemocratica, assicu
rata dall'apporto individuale d'un paio 
di deputati, nel disinteresse non ostile 
ma assolutamente neutrale del parrito 
e del gruppo parlamentare. Contrari 
(ma perché?) i repubblicani. Cosl , 
fino al momento in cui scriviamo, i 
comunisti. 

Quali conclusioni si possono trarre 
da queste prime reazioni, senza natu 
ralmente peccare di faziosità e senza 
attribuire qualifiche da « primi,,.» o da 
« ultimi » della classe? Eccole: sulle 
questioni di libertà I'« area socialista» 
con sostanziose appendici di liberali
smo radicale è ancora la più sensibile 
e la pit1 pronta, mentre socialdemocra
tici e comunisti nascondono assai poco 
11 loro sostanziale disinteresse. Singo
lare semmai l'assenza repubblicana 
(già notata al tempo della presenta 
zione della legge Fortuna-Baslini). Si 
trntta d'un'altra conferma del carattere 
« economicistico » della direzione la
malfiana :> 

E. S. • 
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il convegno'teorico' AI 
degli so dc passo 

dei colonnelli 
Una strategia istituzionale 
per la svolta a destra 
di Gianfranco Spadaccla 

T re mesi fa con il documento dei 90 che precedette e preparò la svolta a destra di Forlam, oggi 

con questo incontro di studio sul significativo tema « il principio democratico e la crisi del sistema », 

sembra che una nuova destra stia gradualmente prendendo volto e fisionomia nel partito di maggioranza 

relativa. I principali animatori di questa nuova destra sono Edoardo Speranza e Bartolo Ciccardini, già in 

passato distintisi per aver sostenuto proposte istituzionali di ispirazione vagamente gollista: apparten

iono entrambi alla generazione dei quarantenni e sono entrambi sufficientemente ambiziosi per non aver 

rinunciato, pur detenendo posizioni di non secondaria importanza nelle correnti e nei gruppi dorotei, 

giocare un ruolo autonomo nel partito. Insieme a loro, un gruppo di colonnelli e di luogotenenti delle 

diverse correnti interne ( scelbiani, dorotei di entrambi i fruppi, alcuni fanfaniani, perfino qualche moroteo), 

qualche deputato e senatore di provin- ritari all'interno della Dc e del mon- Chiesa, sia il preteso carattere mino

cia, e un paio di parlamentari che, do- do cattolico soltanto perché sono ap- ritario delle sue posizioni. 

po essersi conquistata la greca di mi- parentemente distanti dalle prese di La realtà è che Greggi non esprime 

nistro in un qualche governo mono- posizione ufficiali e « responsabili » dei valori a posizioni politiche di fondo di

colore, sono stati subito collocati in dirigenti democristiani. Non che que- verse da quelle che sono proprie della 

aspettativa. sta classe politica e questi commenta- grande maggioranza del suo partito: al 

L'eterogeneità del gruppo, la man- tori ignorino che alla Dc, e non fuori contrario, la forza di Greggi e di Ga

canza di leaders di statura nazionale, di essa, fanno capo le spinte e gli brio Lombardi deriva dal fatto che en

il loro amore un po' provinciale per le interessi più reazionari del paese. Ma trambi esprimono valori e interessi 

citazioni « culturali » (solo in qualche l'individuazione di una « destra demo- che non sono propri di minoranze estre

tesi di laurea è dato trovarne tante cristiana » e di « tendenze clericd· fa- me (gli ottanta franchi tiratori o i co

quante se ne incontrano nelle loro re- sciste », distinte dal partito (che si sidetti « ultras » del referendum) ma 

!azioni), possono forse far sorridere e 1 di tutto il partito e del mondo cattoli-
assume invece come sostanzia mente, 

indurre a sottovalutare i loro sforzi e co ufficiale. che resta in Italia, nono-
nel suo complesso « democratico e po- l 

le loro ambizioni, ma sarebbe proba- stante tutto, anticonci iare e contro-

bilmente un errore i Ciccardini, gli polare ») diventa se non un alibi al- riformista. E questo è vero anche se, 

Speranza, i Caron, 1 Sedati, i Barbi, meno un modo per esorcizzare questa per ragioni di equilibrio politico e di 

i Sartori non sono sufficientemente for- realtà. Puntualmente poi questa de- opportunità, la maggioranza dei depu

ti per entrare a far parte dei vertici di stra rivela una presenza e una forza, tati Dc si rassegna a votare la legge sul

partito e di corrente, o per costituì- che smentiscono sia il preteso « isola- la casa e il partito non assume su di 

re una corrente propria, ma lo sono mento» dai vertici della Dc e della -+ 

abbastanza per costituire, nei confronti 
di quei vertici e delle correnti, un ele
mento di pres:;ione. 

C'è inoltre un atteggiamento, co

mune a gran parte della classe politica 
e a molti commentatori, che induce 

a liquidare o a non prestare soverchia 

attenzione a tutto ciò che all'interno 
della Dc non si presenta con i conno

tati della ufficialità e della rappresen

tatività Cosl ad esempio un uomo 

come Greggi che ha dalla sua, oltre 
a una solida organizzazione elettorale, 

anche un certo brutale coraggio di di

re le cose che pensa, passa normal

mente come un isolato, e i suoi argo-

menti vengono considerati come mino- Ciccardini, Sedati e Caron (da sinistra, primi tre) 
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Scalfaro e 
Piccoli 

sé direttamente e ufficialmente l'inizia
tiva del referendum (e magari, per le 
stesse ragioni di opportunità, ne teme, 
nelle sue classi dirigenti, la pro
spettiva). 

Il caso dei « 90 » è certamente si
gnificativo. La loro prima sortita era 
prevalentemente rivolta ai problemi 
dell'assetto interno del partito e con
tro il fenomeno delle « correnti ». In 
precedenza molte iniziative analoghe 
erano state tentate, e subito erano falli
te; il documento dei «90» riusd invece 
ad irr.porre un lungo dibattito nel grup
po parlamentare della Camera, nessu
no dei leaders ufficiali - da Colom
bo a Forlani a Andreotti - osò pren-· 
dere le distanze, certo non casualmente 
l'iniziativa precedette e preparò la re
lazione di Forlani al consiglio nazio
nale Dc. Ora gli stessi protagonisti, 
con la cautela che, a differenza di al
tri gruppi interni, li caratterizza, ba
dando a non rompere i contatti con la 
dirigenza ufficiale del partito e con le 
consistenti correnti organizzate di de
stra (Impegno democratico, Iniziativa 
popolare, fanfaniani), scegliendo co
me approccio la non comprometten
te formula dell'« incontro di stu
dio », alzano il tiro e rivolgono l'at
tenzione ai problemi della società e 
dello stato, o alle prospettive che si 
aprono dopo il comodo • campanello 
d'allarme » del 13 giugno Contempo
raneamente l'iniziativa s1 allarga, dai 
90 parlamentari (ridottisi per la verità 
a una quarantina) ai dirigenti porife
rici nel partito. La partecipazione di 
questi ultimi viene annunciata in 300 
per~one, m1 mancano informazioni per 
poter valutare la loro effettiva im
portanza. 

Il convegno ha avuto la pretesa di 
trattare globalmente tutti i temi po
litici - da quelli economici (in una 
lunga relazione di Caron) a quelli isti 
tuzionali, da quelli di schieramento a 
quelli sociali (questi ultimi affrontati 
dall'ex vice presidente delle Acli, Bor
rini, oggi animatore di un gruppo dis-
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sidente). Qui c1 interessano soprat
tutto i problemi istituzionali, che del 
resto hanno dato il tono al convegno, 
come dimostra lo stesso tema prescelto. 

L'analisi di partenza; presente nelle 
relazioni e che ritroviamo anche nel 
documento conclusivo, è che esiste 
una tendenza in atto « verso una gra
ve distorsione del principio democrati
co, sia che minoranze violente e fa. 
ziose cerchino di sostituirsi alle mag
gioranze o di sopraffarle, sia che ri
strette oligarchie finiscano per esau
torare la democratica partecipazione 
del. popolo sovrano alle decisioni po
litiche». Ma come superare questa 
distorsione, come restaurare il princi
pzo democratico? Il documento finale, 
cautamente, si attiene ad alcune formu
lazioni, indicative ma non suscettibili 
di determinare reazioni pericolose : ad 
esempio non va oltre la vecchia propo
sta di Ciccardini di introdurre il si
stema di elezione popolare diretta dei 
dirigenti politici amministrativi ( sinda
ci, presidenti di provincia e di regio
ne). Per il resto il documento dà que
ste indicazioni: omogeneità della mag
gioranza, guida effettiva della politica 
parlamentare da parte del Governo, ri
pristino costituzionale dei poteri del 
presidente del Consiglio. Le proposte 
rimangono nel perimetro di una preoc
cupazione politica: quella della cosi
detta delimitazione della maggioranza, 
di come impedire una surrogazione dei 
voti di opposizione alla defezione di 
tranchi tiratori dc. 

Riaffiorano quindi le proposte del 
direttorio (Speranza ha parlato di un 
comitato di maggioranza, presieduto 
dal primo ministro, preferibilmente 
composto dai segretari dei partiti del
la maggioranza), vengono avanzate 
critiche ai regolamenti parlamentari 
che lasciano troppo spazio alle oppo
sizioni, si sollecita il progetto di leg
ge di attuazione costituzionale sulla 
presidenza del Consiglio dei ministri. 
Fin qui si tratta di una serie di pro-

poste tecniche (quando lo sono e non 
sono semplici e generiche t>; igenze), 
finalizzate a una riconquistai 1 egemo 
nia di governo della Dc. Ess. tuttavia 
non bastano, senza un mut 1 to atteg
giamento politico di fondo <I :l partito 
di maggioranza: una lunga relazione 
intitolata « la crisi del centn sinistra » 
apriva il di~corso accennando all'errore 
che si era compiuto nel c insiderare 
« irreversibile» questa form 1tla di go
verno; il documento lo concludeva af
fermando che « per rendere più vitale 
il gioco democratico appare, infine, 
opportuno non escludere aprioristica· 
mente possibilità di alternative, nel
! 'ambito delle forze di tradizione de
mocratica e costituzionale ». E' una 
precisa indicazione poli tis=a che non 
vale per i tempi lunghi, ma per i bre
vi: è in questo parlamento, e non nel 
prossimo - dove il calo liberale e 
Dc e l'aumento fascista rischiano di 
renderla impossibile - che esiste una 
maggioranza di centro-destra « demo
cratica e costituzionale». Quale mi 
gliore strumento per piegare i socia
listi o, nel caso risulti impossibile, per 
gestire la svolta a destra del paese ta
gliando l'erba sotto i piedi di Almi · 
rante? 

Il documento conclusivo non rispec
chia fedelmente tutto il dibattito. In 
una delle relazioni (il convegno si è 
arricolato in gruppi di studio, ciascuno 
dei quali ha presentato le proprie). la 
proposta della Repubblica presidenzia
le è stata avanzata negli stessi termi · 
ni in cui lo era stata qualche me:.e fo 
da Ferri, guardando cioè all'esempio 
gollista, e non a quello americ&no. P.:r 
comprensibili motivi di pruder,za, o 
forse per dissensi interni, non compare 
nel documento. 

Mentre Andreotti « dialoga » con 
Almirante e Piccoli insiste con i suoi 
confusi ma minacciosi discorsi, i « co
lonnelli » della Dc delineano una stra 
regia della << svolta a destra ». 

Gf. S. • 



unità sindacale 

OBBIETTIVO '72 
Intervista 

con Luciano Lama 

Dopo cinque mesi di faticosa elaborazione, un documento programmatico - una sorta 
di carta costituente dell'unità sindacale - è stato varato dalle tre segreterie confede
rali. Dire che esso esprime compiutamente il senso del dibattito all'interno del movi
mento è davvero esagerato, è però vero che si tratta di un documento onesto che 
esprime certe difficoltà, anche se forse le semplifica eccessivamente. Vi si sente domi
nante la presenza del « momento .confederale •; è forse anche logico che ciò avvenga, 
in un documento che cerca una sintesi complessiva, ma la quasi assoluta mancanza di 
indicazioni, per così dire, "' intermedie • lo rende. scarsamente problematico. Forse è un 
limite oggettivo. Questo documento ha in ogni caso il pregio di dare al dibattito sul
l'unità un punto di riferimento ed un approdo, seppur provvisorio e, almeno per quanto 
ci riguarda, deludente. Su di esso in particolare, e sul momento sindacale più in gene· 
raie abbiamo rivolto alcune domande a Luciano Lama, segretario generale della CGIL. 

A molabio : Negli ultimi mesi di di· 
battito sull'unità sindacale è anda

to avanti a sussulti. Prese di posizione 
di gruppi che rappresentano una parte 
molto esiguù del movimento hanno 
a pzù riprese irrigidito il dialogo uni· 
torio. E ciò a prescindere, spesso anzi 
in contrapposizione alla forte tensione 
unitaria delle lotte. Cosa c'è dunque 
di serio e d1 fondamentale e cosa in· 
vece di pretestuoso nelle cosidette 
«difficoltà» dcl processo unitario? 

Lama· Di serio cì sono certamente 
le differenze, che nascono da più di 
vent'anni di divisone. E sono spesso 
differenze che riguardano il tipo di 
rapporti tra dirigenti e lavoratori, ol
tre che le politiche, e che quindi non 
bisogna nascondere, ma neanche esa
gerare nelle loro dimensioni. E' abba
stanza significativo che in una piatta· 
forma quale quella che le tre confe. 
derazioni hanno elaborato nel giro di 
cinque mesi esistano, in fondo, sol
tanto tre punti espliciti di dissenso 
e invece tutto un grandissimo campo 
di accordo, che va dalle politiche ri
vendicative alle riforme, ai problemi 
delle strutture organizzative, al modo 
di scegliere i dirigenti, ai problemi del 
rapporto tra strutture verticali e strut
ture orizzontali, eccelera. Certo, su al
cune questioni oggi verifichiamo un 
disaccordo serio, ma sarebbe un er-

L11ciano Lama 

rore vedere solo questi tre alberi ab
bastanza alti e non avere la capacità 
di guardare un pò più lontano dove, 
invece di una foresta, vi è in sostanza 
una bella pianura verde. 

D'altra parte le attuali difficoltà 
sono anche la conseguenza di alcune 
prese di posizione di forze e:;terne al 
movimento sindacale. Evidentemente 
non può essere indifferente, per il 
processo di unità sindacale, che il se
gretario della DC prenda posizione co
me ha fatto al consiglio nazionale del 
suo partito. E anche è indifferente che 
la socialdemocrazia continui ad espri· 
mere scetticismo ed ostilità verso 
l'unità. Anche se tali atteggiamenti 
non vengono recepiti come direttive 
dai dirigenti sindacali che militano in 
questi partiti - e questo è un dato 

di effettiva autonomia - nondimeno 
essi hanno un'influenza generale per· 
ché suscitano interrogativi e momenti 
di perplessità che agiscono in direzio· 
ne opposta alla spinta molto forte e 
costante che viene dalla base. Chi 
crea questi ostacoli farebbe bene '.\ 
tenerne conto. 

Astrolabio: Nel documento comune 
torna a riproporsi, su alcuni punti al· 
meno, una distinzione tra la CGIL da 
una parte e la CISL e la UIL dal
l'altra Distinzione che non sembra te· 
ner conto dell'articolazione ben più 
complessa del dibattito all'interno del 
movimento sindacale. Non ritiene che 
queste distinzioni siano dannose e, 
fose, un po' anacronistiche? 

Lama· Si, è vero, sui punti che pri· 
ma citavo - e cioé il problema del· 
l'autonomia e dell'incompatibi~ità, il 
problema delle organizzazioni dci con
tadini e quello della collocazione in· 
ternazionale del sindacato - vi sono 
distinzioni tra la CGIL e la CISL e 
UIL. Sul problema dei contadini, la 
posizione della CGIL mi sembra fran· 
camente inconfutabile: un sindacato 
unitario. ~ quanto organizzazione di 
lavoratori dipendenti, non può avere 
al proprio interno gruppi di lavora· 
tori - come, ad esempio, i coltivatori 
diretti - che, a loro volta e in certi _. 
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momenti, sono datori di lavoro. Al- titi e sindacati siano quelle più orga 
lora non si capisce perché non dovreb- nicamente legate a determinati par
bero starci gli artigiani. Questo, ovvia- titi politici ... 
mente, Ì!' un discorso completamente 
diverso da quello della necessità di 
portare avanti una politica che tenga 
conto dei problemi di queste catego
rie, cioè una politica di alleanze, che 
purtroppo finora abbiamo fatto trop
po poco. 

Per quanto riguarda invece il pro
blema dell'affiliazione, che è solo un 
aspetto della politica internazionale del 
sindacato, abbiamo detto chiaramente: 
noi usciamo dalla FSM, gli altri deb
bono uscire dalla CISL internazionale. 
C'è poco da fare: dobbiamo impostare 
una politica internazionale che abbia 
una coerenza con le scelte che fac
ciamo all'interno. 

Astrolabio: Su questo punto la li
nea della CISL è poco chiara 

.' Lama: Secondo me, sl, perché si è 
lasciata aperta un pochino di spazio 
rispetto alla maggioranza UIL. La li
nea della CISL è la linea della fata
lità: siamo collocati in questo spazio 
geografico e dobbiamo perciò inserirci 
nelle organizzazioni che vi gravitano. 

Per quanto riguarda poi il problema 
dell'incompatibilità, ci sono indubbia
mente delle formule differenti tra noi 
e le altre confederazioni, che nascono 
però da modi abbastanza diversi di 
concepire l'autonomia del sindacato. 
Noi crediamo che non si potrebbe 
neanche fare un sindacato unitario 
che pretendesse di darsi una colloca
zione antagonistica rispetto ai partiti, 
un sindacato concepito come corpo 
~eparato: una specie di bidone chiu
so che s'infila nella società. Gli ope· 
rai si esprimono in diversi modi con
temporaneamente, non sono membri di 
un sindacato e basta. 

Astrolabio: V a messo m rilievo 
come proprio quelle forze che sosten
gono l'incompatibilità rigida tra par-
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Lama: Infatti, c'è troppa gente che 
chiede incompatibilità per gli altri e 
che in effetti non la vuole per sé, 
non la pratica nei propri riguardi. 

Ad ogni modo il vero problema 
non è l'incompatibilità, ma la conce
zione dell'autonomia. Noi abbiamo 
oggi delle giovani generazioni che 
sono splendide per la combattività, 
1o spirito di classe, la generosità con 
la quale spontaneamente partecipano 
alla lotta. Se noi non educhiamo que
sti giovani anche alla partecipazione 
politica, perdiamo dei valori essen
ziali della vita politica e morale del 
Paese. E poiché questi giovani hanno 
fiducia nel sindacato, il sindacato deve 
indicare loro la strada della parteci
pazione politica, non quella del disim
pegno e del sospetto nei confronti 
delle forze democratiche. Noi che di
scutiamo di incompatibilità non dob
biamo dimenticare che ci siamo co
Hruiti su un'esperienza che è stata 
ed è sindacale, certo, ma anche e pro
fondamente politica. Bisogna dire che 
quando le formule di incompatibilità 
sono il simbolo di un'ideologia, al
lora io non posso accettare quelle 
degli altri e gli altri le mie. Se invece 
le formule di incompatibilità diven
tano delle pure regole di comporta. 
mento in rapporto ad una collocazione, 
diciamo così, ideologica che invece è 
comune e definita, i dissensi si espri
mono sulle misure e non su aspetti 
di fondo. Allora l'accordo si trova. 

' 
Questo è un punto importante, e 

le forze politiche debbono stare at
tente - anche se sono piccole, a 
maggior ragione se, come la DC, sono 
grandi - a strumentalizzare troppo 
tale questione quasi fosse a loro estra
nea, e questo e quel modo di con
cepire l'autonomia del sindacato aves
se un valore solo per i comunisti e 

non per loro. Il destino del paese 
non si misura in queste settimane, 
in questi due o tre mesi. Il problema 
dell'impostazione del rapporto partiti
sindacati è evidentemente una delle 
cose che conteranno nel futuro; per 
qualche vantaggio tattico - magari 
per fare un dispetto ai comunisti -
alcune forze politiche rischiano di 
giocarsi 1a gallina di domani nell'il
lusione dell'uovo di oggi. 

Astrolabio: su questo problema, co
me si presenta il ,dibattito all'interno 
della CGIL? 

Lama· Nella CGIL i dissensi si ma
nifestano suUe opportunità e non han
no certamente un carattere lacerante. 
Comunque intendiamo su questi punti 
aprire il più ampio dibattito, per 
cercare di avere un con&onto aperto 
con la CISL e la UIL. 

Astrolabio: Nella sua ultima riu · 
nione, il direttivo della CGIL ha ri
badito, in un documento, che con
sidera «riduttiva e da respingere la 
ipotesi di limitare il processo storico 
di costruzione dell'unità sindacale ad 
un mero rafforzamento della CGIL » 
Que_st'ipotesi è più prospettata da for
ze mterne alla CGIL o più temuta, 
diciamo così, da forze esterne? 

Lama: All'interno della CGIL que
st 'ipotesi è affrontata per essere re
spinta da tutti. Noi non facciamo la 
politica dell'unità sindacale con la 
doppiezza di chi gioca su due tavoli : 
il tavolo grande dell'µnità se mi ri
conosci l'autonomia; altrimenti il ta
volo piccolo, ma vicino al mio cuore, 
nel quale cerco di rastrellare più che 
posso. Forse tale ipotesi è temuta 
fuori della CGIL. Per quanto ci ri
guarda, sappiamo benissimo che una 
oolitica di mero rafforzamento della 
~Ostra organizzazione può portarci for
se ad essere una forza più grossa, ma 
presuppone distanze più grandi e lot
te intestine che provocherebbero un 



indebolimento generale del movimen

to sindacale. E ciò è esattamente il 
contrario di quello che vuole la 
CGIL. Abbiamo voluto riprendere 

con nettezza questo concetto. La no

stra politica è l'unità sindacale. 

Astrolabio: Lei è un sostenitore dr 

11na « U'1ttà tra diversi». Considera 

però al tempo stesso l'unità un obiet
tivo politico Non le sembra che in 

ciò vi sia una contraddizione? E co

munque non crede che sia corretto 

e necessario porsi, più di quanto si è 

fatto sinora, il problema della defi

nizione del ruolo del sindacato in una 

prospettiva di lotta politica? 

Lama: Non credo v1 sia contraddi

zione. Si tratta di sapere se queste 
forze, diverse sotto molti aspetti, pos

sano o no essere d'accordo su un 

certo obiettivo politico. La conce

zione di una società che voglia, con 
metodo democratico e con la parteci

pazione dci lavoratori, realizzare mu

rnmenti anche profondi rispetto alla 
situazione attuale è certamente comu

ne alle forze della sinistra ma ha, 

penso, delle diramazioni profonde an

che in partiti che hanno invece una 
struttura interclassista. lo credo che 

su questo piano il «contratto sociale» 

possa essere stipulato - parlo di una 

stipula ideale e non formale - da 
grandi forze che partecipano alla vita 

politica e sociale del paese. Per que
sto in Italia l'unità sindacale si può 

fare, altrimenti sarebbe molto diffi

cile. 
Quanto :il ruolo del sindacato, noi 

questo problema lo abbiamo e lo stia

mo affrontando con la politica delle 
riforme: è lo strumento che l'organiz

zazione sindacale unitaria propone 
alla società, alle sue forze progressi

ste, per cambiare gli attuali rapporti 

di forz:i e attuare profonde modifi
cazioni Ciò deve avvenire attraverso 

una lotta impegnata, di classe. Non 
mediante stravolgimenti violenti. 

Quanto al disegno politico non sta 
certamente a noi prospettarlo: ·dob

biamo rispettare le posizioni degli al
tri se vogliamo che siano rispettate 

le nostre. Noi pensiamo ad una so

cietà pluralistica e nel documento 

queste cose ci sono scritte. 

In esso, certo, ci sono dei discorsi 
sulla libera impresa, ad esempio, che 

fanno drizzare i capelli al militante 
~ocialtsta, se egli non capisce che quel

lo che noi abbiamo fatto non è una 
copia brutta dcl • Manifesto » di Car

lo Marx, ma un documento che espri
me le condizioni per un patto tra 
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forze diverse sul piano ideologico, 

per decidere di unire sul piano della 

classe i lavoratori allo scopo di con

quistare determinati obiettivi. Non è 

nostro compito stendere trattati di 

ideologia politica. Noi dobbiamo unire 

delle forze per fare dei fatti. Un sin

dacato, se è tale, deve lavorare oggi 

per subito. 

Astrolabio: Il problema dei rap 

porti tra PCI e CGIL è stato affron

tato nell'ultimo comitato centrale 

comumsta. Quali sono i termini at
tuali del dibattito tra queste due 

f ort.e, e in che misura il tortuoso 

andamento del processo unitario, da 

una parie, e il deterioramento della 

s1t11axio11e politica, dall'altra, condi 

àona entrambi? 

Lama Prima di tutto bisogna dire 

una cosa: un partito come il PCI, 
come credo tutri i partiti che si ri
chiamano ali 'ideologia socialista, non 

può che essere favorevole, in linea di 
prinicpio, all'unità sindacale. Dal pun

to di vista politico oggi i diversi orien

tamenti si intrecciano abbastanza -
equilibri più avanzati, nuova maggio
ranza, direzione politica di sinistra e 

così via - per cui le forze che li 
esprimono hanno una posizione che 
è di sostegno all'unità. Non è la stes

sa cosa per al tre forze. 

Per quanto riguarda i rapporti tra 

PCI e CGIL, io direi che non esiste 

un problema. C'è un dibattito tra 
comunisti, questo sL E tra i comu

nisti ci <;ono preoccupazioni equamen

te e francamente distribuite tra quelli 

che lavorano nel movimento sindacale 
e i compagni del partito. Si tratta di 
non fare del sindacato una forza agno

stica rispetto alla vita polivca e quin
di una forza tendenzialmente ostile 

ai partiti. Questo evidentemente sa
rebbe molto grave, non tanto per il 
partito comunista che più di tutti ha 

una radice di classe, ma per la situa
zione politica generale. Se i lavoratori 
fossero un patrimonio esclusivo del 

sindacato che razza di partiti verreb
bero fuori? Dei corpi esangui e senza 

capacità di interpretare ed esprimere 
questa grande parte della società ita

liana, che è peraltro quella che vuole 

cambiare le cose e, abbastanza omo

geneamente, lo vuol fare in un certo 

modo e in una certa direzione. Se noi 
impermeabilizziamo le due forze -
partiti e sindacati - otteniamo il solo 

scopo di indebolire la proiezione po
litica di questa volontà di cambiamen

to. Su questi problemi, peraltro, non 
ci sono differenze tra noi comunisti e 

i compagni socialisti e del PSIUP. I 

dissensi, come ha detto, riguardano 

a1cune norme di comportamento, al
cune regole pratiche, e su di essi 

vogliamo che il dibattito si sviluppi 
liberamente ed ampiamente. 

Quanto al problema dei rapporti 
tra i comunisti della CGIL e il par
tito, il discorso sulle cinghie di tra

smissione è veramente un discorso fi
nito. Non solo come discorso ma 
anche come tipo di relazioni. Questo 

è un dato ed è di grandissima im

portanza, intendiamoci bene, perché 

quindici anni fa non era certamente 

cosl. 

Astrolabio: Per concludere, quali 

sono a questo punto le prospettive 

dell'unità sindacale? 

I.Ama. Noi non consideriamo af

fatto logorati i tempi che ci siamo 
prefissi per l'unità. Per noi il 1972 

è l'anno in cui si può fare. Abbiamo 

predisposto che il dibattito sul do

cumento si concluda all'inizio dell'au
tunno in modo di poter rispettare le 

tappe che erano già state previste e 

cioé la riunione dei tre consigli gene
rali e la convocazione dei tre congressi. 

Restano quindi le cadenze di Firenze. 
Abbiamo anche detto chiaramente 

che noi non pensiamo che forze che 

rappresentano, in fondo, piccole mino
ranze del movimento sindacale pos

sano porre dei veti aUa realizzazione 

di questo processo. Certamente, vo
gliamo fare l'unità di tutti, ma se ci 

sono alcune forze esigue che non la 

vogliono, esse non possono preten

dere di frenare il tutto. Bisogna che 
tutti sappiano che questo è l'orienta
mento della CGIL. 

intervista e cura di 

Fabio Slgonlo • 
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le leggi 
per il mezzogiorno 

- il dibattito appena concluso al 
Senato sull'intervento pubblico 

nel Mezzogiorno e per il Mezzogiorno 
induce a svolgere alcune considerazioni, 
di principio e di metodo, a propo
sito delle concezioni e delle soluzioni 
politico-economiche. 

1 

A mio avviso è erroneo sia circo
scrivere la politica economica alla vi
cenda economica, più o meno inte
grata da parametri sociali, sia dare alla 
politica economica il senso prevalente 
delle forme e degli strumenti sovra
strutturali attraverso cui esercitare la 
direzione politica di un paese. Proprio 
seguendo il filone originario delle ana
lisi di Marx si delinea l'esigenza di 
una nuova dimensione della politica 
economica, 1.:ome nuova analisi e nuo
va sintesi t ·i rapporti tra struttura e 
sovrastruttu a, anche se analisi e sin
tesi si debl .:>no imperniare sull'istanza 
prima dei apporti di produzione. 

2. - Q seste rapide annotazioni 
valgono su'iito a chiarire una questione 
preliminar• Se, cioé, non può essere 
ignorato e uanto è avvenuto e quanto 
avviene n· 1 Mezzogiorno e al suo in
terno, n0 • può d'altra parte essere 
accolto il -;iudizio secondo cui, essen
dosi nel \1ezzogiorno accresciuto il 
llusso d1 'la produzione, del reddi
to ecc., 1ò starebbe a significare la 
validità ·ll 'orientamento politico-eco
nomico, :enerale e specifico, seguito 
in Italia iegli ultimi venti anni circa. 
A!Je tes cosl esplicitate non è suffi
ciente e 11trapporre analisi che richia
mino al ri parametri di misura delle 
condizic i del Mezzogiorno. La verità 
si è che a situazione del Mezzogiorno, 
se si vi ile assumere un orientamento 
coerenti , non può essere vista in sé 
e per ~ .: . E' nel contesto generale del 
paese rhe la vicenda del Mezzogiorno 
va vist 1, integrata e valutata. E se il 
divari0 tra nord e sud cresce - e 
cresce, - è vàna fatica prescindere 
da an.1lisi relazionali di aree territo-
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La patologia 
che sta bene 
al sistema 
di Paolo Fortunati 

-

Operai metalmeccanici a Taranto 
riali, di gruppi sociali, di classi. Se 
si ignora il nesso relazionale (che è 
l'istanza viva dei comportamenti uma
ni}, si compiono gravi errori di ana
lisi e di prospettiva, e si è tagliati 
fuori dal corso reale della storia de
gli uomini. 

Di fronte, dunque, alle due Italie, 
che traspaiono dalle analisi relazionali, 
occorre rispondere con chiarezza ai 
due seguenti interrogativi: 

I) il divario tra nord e sud è o 
non è prevalentemente un prodotto 
storico? 

II) il divario tra nord e sud è, 
entro certi limiti, funzionale al ~istema 
in atto e, comunque, la compa\ibilità 
dei limiti del divario è rimess~ alla 
dinamica dello stesso sistema? 

I due interrogativi sono posti in ter
mini tali da non eludere alcuna que
stione e alcuna programm,azione tem
porale. 

3. - Il discorso, pertanto, sul Mez
zogiorno, al di là di ogni enuncia
zione formale e di ogni dichiarato 
obbiettivo, non può non essere un di
scorso di politica economica nazionale. 
Se, cioé, gli interventi per il Mezzo
giorno sono delineati in termini eco 
nomici e strumentali separatamente e 

. distintamente da quelli ihteressanti il 
sistema nel suo complesso nazionale, 
non vi è dubbio, a mio. avviso, che 

ai due interrogativi p1u sopra enun
ciati si risponde, volenti o nolenti, as
serendo che il divario fra nord e sud 
non è prevalentemente un prodotto 
storico, e che è funzionale e quindi 
necessario al sistema. 

La straordinarietà dell'intervento, 
cioé, si definisce, volenti o nolenti gli 
autori, nel senso che occorre cercare 
di ovviare, in qualche modo, a incom
patibilità patologiche, lasciando al lun
l{O tempo del sistema il meccanismo 
delle incompatibilità fisiologiche. 

Il problema, per chiarire ulterior
mente le idee, non è di un contrasto 
nei limiti temporali entro cui preve
dere e provvedere a fare delle due 
ltalie un'Italia. Proprio per chi è 
convinto che il divario tra nord ,e sud 
è prevalentemente un prodotto stori
co, i tempi prevedibili non possono 
essere brevi, giacché si tratta non solo 
di affrontare le conseguenze di pro
cessi storici accumulati, ma anche di 
affrontare l'insieme delle ripercussioni 
sulle condizioni ambientali e sulla so
cietà civile. 

Il contrasto è tra chi attende, nel 
tempo, dal sistema in atto il domani; 
e chi intende, nel tempo, costruire il 
domani innovando e rinnovando il si
stema. 

4. - Vi sono, negli ultimi tempi e 
non solo in I talia, contraddizioni tra 



Pare incredibile che, all'inizio degli anni settanta, 
debba ancora essere necessario uno sforzo 
di riflessione, e di invenzione, per tracciare di nuovo 
una linea di riforme e di trasformazione 
del mezzogiorno. Sempre più, questo appare 
compito e dovere delle forze politiche 
della classe operaia. Nel dibattito parlamentare, 
un lucido intervento del sen. Paolo Fortunati 

l'istituzionalizzazione della politica eco
nomica e il contenuto della stessa. Se 
male non 1ricordo, in un discorso della 
CostituéiYte, Einaudi contrappose alle 
prospettive pratico-teoriche della pro
grammazione la politica classica del 
bilancio dello Stato, essendo il bilan
cio il programma. Vi era e vi é, nella 
enunciazione di Einaudi, una impron
ta di coerenza. Se si accetta il sistema, 
la politica economica o è fatto stra
ordinario - più o meno congiuntu
rale - o è un fatto «sociale», non 
inquadrabile, cioé, in schemi politico
economici. Ma quando la politica eco
nomica è istituzionalizzata; quando, 
cioé, diventa una prassi permanente 
di direzione politica, in un sistema 
che affonda le sue radici storiche nel
l'asserita costruzione di un meccani
smo che ha in se stesso capacità di 
tendenze a un continuo riequilibrio, 
pare a me che ci troviamo di fronte 
alla constatazione che la tendenza 
spontanea ed automatica al riequili
brio non sussiste e non funziona; che, 
da questo punto di vista, il sistema 
non regge, e che, o bisogna imboccare 
nuove prospettive, o si deve ricorrere 
alla mano secolare dello Stato per di
fendere le basi del sistema. 

Lasciamo da parte la questione se 
il capitalismo di Stato, combinato con 
la manovra finanziaria e monetaria, 
possa o non possa attenuare, se non 
eliminare, le contraddizioni proprie di 
un mercato capitalistico nella fase oli
gopolistica, e se e come nell'attuale 
fase del capitalismo di Stato si intrec
cino nuove contraddizioni derivanti 
dalla caratteristica multinazionale e in
ternazionale delle concentrazioni eco
nomiche. La questione che non può 
essere elusa, per il tema che ci ap
?assiona, è un'altra: come risolvere, 
cioé, il divario tra nord e sud, se 
tale divario è il frutto più macrosco
pico del meccanismo del sistema e 
della collocazione e del ruolo, in tale 
meccanismo, del capitalismo di Stato? 

ASTROLABIO • 18 lugllo 1971 

A me pare che tutti dobbiamo com· 
piere uno sforzo per intenderci su 
questo aspetto essenziale della que
stione meridionale. Si può, cioé, pro
spettare, con coerenza tra premesse, 
provvedimenti, obbiettivi, una soluzio
ne della questione meridionale, senza 
inserirla nel contesto generale del 
paese, e senza quindi, un nuovo con
tenuto generale di orientamento della 
programmazione economica? Qui non 
si tratta di essere o non essere già 
d'accordo sulla dimensione del nuovo. 
Si tratta, intanto, di essere o non es
sere d'accordo sulla constatazione che 
al nuovo occorre puntare. E si tratta 
di essere o non essere d'accordo sul 
fatto che al nuovo occorre puntare, 
per vie, con strumenti, con scelte, con 
chbiettivi, con « tempi », che non 
possono trovare .l'ausilio in esperien
ze precedenti, ma che debbono tro
vare la loro capacità di enunciazione 
e di realizzazione nella collocazione 
storico-civile del nostro Paese e del 
nostro popolo e nella enucleazione di 
nuove volontà di forze politiche, so
ciali e ideali. 

La posta in gioco è grossa: se noi 
vogliamo camminare sul solco trac
ciato dalla Resistenza e dalla Costitu
zione repubblicana; se vogliamo, cioé, 
restare fedeli alla lettera e allo spirito 
della democrazia costituziona~e, il nodo 
del Mezzogiorno va affrontato non 
congiunturalmente, anche se l'imme
diata esigenza non può essere igno
rata. 

Non si tratta tanto di assolvere 
una funzione cui è venuta meno la 
direzione politica dello Stato unitario 
dopo il Risorgimento; non si tratta, 
tanto di non fallire, per le genera-
1,ioni che sono uscite dalla guerra di 
Liberazione, a un compito che subito 
è emerso con lo scoppio del separa
tismo sicilfano: si tratta di ridare, nel 
Mezzogiorno, alla democrazia nelle sue 
istituzioni, nei suoi partiti, nei suoi 
sindacati, nelte istanze associative del 

la società civile, una base di massa 
e di fiducia e di consenso di massa. 
E' in questa visione d'insieme che si 
enuclea una concezione moderna della 
politica economica, che è di struttura 
e di sovrastruttura, e che non può più 
essere legata al ruolo di conservare 
tutto quello che esiste. 

5. - Ma che significa, in concreto, 
afirontare il divario tra nord e sud, 
nei termini strutturali e sovrastruttu
rali che ho abbozzato? 

La questione che emerge e che si 
impone, è che anche nell'area terri
toriale del sud, è del tutto erroneo, 
per una politica economica coerente 
e moderna, affrontare separatamente 
produzione e servizi, produzione indu 
striale e produzione agricola. Da que
sto punto di vista, l'errore è anche 
su scala nazionale e su scala comu
nitaria. E in un certo senso tendenze 
erronee si sono manifestate, a questo 
riguardo, nei paesi socialisti, nei quali 
solo negli ultimi tempi si prospetta 
il riferimento a unità politico-econo
miche comprensive, in se stesse, della 
produzione agricola, della produzione 
industriale e dei servizi. Ma quando 
si tratta di spazi economici che de
vono superare un ritardo storico, l'er
rore assume portata e ripercussione 
di notevole gravità. 

Se, cioé, già nel nord e nel centro 
d'Italia l'esodo tumultuoso e anarchi
co dalle campagne (si è verificato nel 
nostro Paese in pochi anni un feno
meno che, nelle dimensioni registrate, 
in altri paesi capitalisticamente più 
antichi e più maturi, ha richiesto de
cenni e decenni), ha determinato e 
determina aspetti la cui negatività non 
è stata ancora compiutamente lumeg
giata negli effetti a medio e a lungo 
termine; tale esodo verificatosi e in 
atto in regioni prive di un diffuso tes
~u to di produzione industriale, di in
sediamenti umani, di vita associata, 
Jctermina contraccolpi economico-so-
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ciali, che hanno il prezzo, a termiru 
più ravvicinati, della disgregazione so
ciale e civile. Sarebbe troppo facile 
- anche se sorretto da un ingente 
ricorso a risorse disponibili della so
cietà nazionale - ridurre la soluzione 
della questione mericlionale a un nu
mero di case, di strade, di ciminiere, 
di aziende, cli motori ecc. ecc. La sal
datura tra agricoltura, industria e ser: 
vizi non è un fatto meccanico, e non 
è un intervento dall'esterno: è dall'in
terno del processo economico, della 
società civile, delle sue istituzioni che 
può e deve avvenire la saldatura, cioé 
la costruzione della nuova storia, cioé 
il nuovo orientamento della politica 
economica nazionale nel suo com
plesso. 

Operare in un modo diverso, si
gnifica in realtà, nella sostanza, lascia
re al tempo, cioé al sistema in sé e 
per sé, cosl come si delinea oggi, la 
funzione demiurgica del superamento 
del divario tra nord e sud. Operare 
ignorando la saldatura tra vicenda 
economica e vicenda politica - nel 
suo significato più pregnante e sto
rico - significa in effetti, nella mi
gliore delle ipotesi, assegnare alla po
litica economica il ruolo cli assistenza 
e al Mezzogiorno la parte del minore 
da tutelare e da assistere. E storica
mente tutte le forme di politica eco
nomica che si sono tradotte in termini 
s~tanzialmente assistenziali sono fal
lir~ anche al loro compito immediato 
di assistenza. 

6. - Si dirà che non è ancora 
pronto il contenuto del nuovo pro
gramma, e che non sono ancora defi
nite le procedure. Ma una cosa è 
certa: il Mezzogiorno non è una parte 
dell'Italia, è l'Italia, se è vero che 
è l'insieme dell'Italia responsabile di 
quanto avviene in ogni sua parte. Si 
tratta, dunque, anzitutto di partire da 
alcune premesse e da alcuni obbiettivi: 

a) il divario tra nord e sud non 
può essere localizzato in interventi 
straordinari al sud, ma deve investire 
il processo generale della programma
zione economica del Paese; 

b) la vicenda economica del sud 
va in ogni caso inquadrata in una 
visione unitaria di tutti i processi pro
duttivi, di tutti i servizi, di tutti i 
consumi, non avendo alcun senso po
litico-economico reale un obbiettivo 
necessariamente indeterminato di in
dustrializzazione in sé e per sé; 

c) la politica economica a breve, 
a medio, a lungo termine, per elimi
nare il divario storico tra nord e sud 
non può né scaturire da un Ministro 
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per il Mezzogiorno, in quanto tale, 
né, direttamente o indirettamente, in· 
centrarsi in uno strumento (come la 
Cassa per il Mezzogiorno) estraneo' alle 
istanze istituzionali attraverso cui si 
possono e si devono articolare, al sud 
come al nord, la società civile e l'or
dinamento pubblico; 

d) se il divario tra nord e sud 
è prevalentemente un prodotto stori
co, la funzione trainante e decisiva 
per il superamento di tale divario non 
può che essere affidata all'iniziativa 
pubblica, giacché l'iniziativa privata fa 
parte ovviamente del « prodotto sto
rico »; 

e) una programmazione economi
ca nazionale che affronti la soluzione 
dello storico divario tra nord e sud 
impone per ciò stesso anche un com
plesso di esigenze conoscitive, che non 
possono più essere solo quelle defi
nite dall'attuale ordinamento dei no
stri servizi statistici (sia a livello na
zionale, sia a livello regionale e sub
regionale) e del nostro Ministero del 
Bilancio. 

7. - Il « nodo » del Me1.zogiorno, 
se postula l'esigenza e l'urgenza, per 
l'assetto democratico del Paese, di di
rigere in modo nuovo il meccanismo 
generale di sviluppo, pone però su
bito anche una questione che non 
può più a lungo essere elusa: la stra
tificazione crescente dei consumi, la 
dissipazione dei consumi individuali 
impediscono una coordinata e raziona
le espansione dei consumi sociali. 

Se è fuori dubbio, per quanto mi 
concerne, che tale processo ha una 
matrice di classe e una tendenza cre
scente che scaturisce dall'attuale fase 
dell'ordinamento capitalistico e dalla 
marcia forzata della trasformazione 
dell'economia da agricolo-industriale a 
industriale-agricola, è anche fuori dub
bio, a mio avviso, che le sperequazioni 
dei consumi individuali e sociali assu
mono nel Mezzogiorno e comparati
vamente alle altre regioni del Paese 
aspetti laceranti e disgregatori 

Di questo le forze democratiche, la 
classe lavoratrice, la classe operaia 
debbono assumere rapidamente preci
sa consapevolezza. La strada delle ri
forme - e non si può parlare di av
viare a soluzione il divario tra nord 
e sud senza riforme - non può es
sere percorsa se non si affronta la 
prospettiva cli bloccare la forbice cre
scente nella stratificazione - di clas
'e e territoriale - dei consumi indi
viduali e sociali, attraverso uno spo
.,,tamento progressivo di dati consumi 
da individuali a sociali. In concreto, 

alf rontare il meccanismo di sviluppo 
significa, a mio avviso, affrontare spre
giudicatamente e con tenace risolu
tezza questo compito, che non è certo 
né lieve né facile, né d'immediata uni
versale comprensione, se non sorregge 
una chiarezza di analisi, di prospettiva, 
di obiettivi, cli intransigente tensione 
ideale. 

8. - In anni lontani gli operai di 
Torino - come primo segno di una 
visione nazionale e di classe del Mez
zogiorno - proposero la candidatura 
di Salvemini, che doveva saldare ope
rai del nord e braccianti-contadini del 
sud. 

Oggi affrontare i problemi del Mez
zogiorno significa, storicamente, affron
tare i1 banco di prova di una strate
gia delle riforme, giacché nel Mezzo
giorno s'intrecciano tutte le questioni 
e tutte le contraddizioni del passato 
e del presente. Significa affrontare un 
banco di prova, perché, per la prima 
volta nella storia si delinea, si può 
delineare, si deve delineare, non solo 
il pensiero ma anche un'azione intesa 
a rinnovare un sistema, dall'interno 
dello stesso sistema, senza soluzioni 
necessariamente catastrofiche. 

Si pensi a questo, e allora si com
prenderà lo sforzo a fare partecipare, 
con i prezzi e con i rischi propri di 
ogni strada nuova che gli uomini fati
cosamente si aprono, al rinnovamento 
del Mezzogiorno le sue genti, le sue 
istituzioni, i suoi organi rappresenta
tivi, che sono usciti, che devono usci
re da uno stato presunto di minorità 
e di inferiorità. Solo cosl quest'opera 
di rinnovamento troverà nel suo espli
carsi l'incessante creativo apporto di 
milioni di uomini e di donne, non 
solo nel sud, ma in tutto il nostro 
Paese, veramente unificato, nell'arti· 
colata pluralità delle sue tradizioni e 
dei suoi costumi. 

P. F. • 



le vicende dell'espi Come affonda 
un 
salvagente 
di Alessandro Corso 

Malcostume pol itico e gestione clientelare del potere. Le vicende dell'Espi rappresentano 
un esempio clamoroso dell'involuzione delle istituzioni " autonomiste » siciliane , nelle quali 
mafie e antichi privilegi si sono saldati con più moderni, spregiudicati interessi. Le dimis
sioni di Antonio Niceta, Commissario all'Ente Siciliano Promozione Industriale, sono un fatto 
grave e significativo, del quale siamo in grado di chiarire presupposti e ragioni, che inve
stono, più in generale, la politica degli Enti pubblici siciliani, la loro ormai istituzionale 
incapacità di corrispondere alle pressanti esigenze e alle speranze per le quali furono creati. 

''L' ... 1ructura dell'Espi è estrema-
mente politicizzata e l'ente è in

governJbile. E vi sono dei motivi preci
si che mi inducono a questa convinzio
ne: la situazione di costante illiquidità 
dell'Ente, cui fa riscontro il ben noto 
stato di dissesto di quasi tutte le so
cietà collegate; le continue pressioni 
politiche dirette a distorcere o a vani
ficare ogni ragionevole iniziativa»: 
questa è una dichiarazione del dott. 
Antonino Niceta, sino a pochi giorni 
fa commissario dell'Ente Siciliano per 
la Promozione Industriale, e adesso di
missionario. E' una dichiarazione gra
ve e pesante: non tanto per le cose 
che si dicono quanto per la persona 
che le pronuncia e per il momento in 
cui esse arrivano. 

Che l'Espi fosse un carrozzone di 
promozione clientelare, del tutto inca
pace di provvedere al suo compito, era 
un giudizio oramai patrimonio comune, 
in Sicilia; ma che adesso il secondo 
commissario che dal 1968 l'ente abbia 
avuto faccia suoi questi giudizi e si 
dimetta è cosa che ulteriormente sot
tolinea l'assurdità della situazione e 
sta a testimoniare la disgregazione cui 
la classe politica isolana ha portato tut
ti i tessuti economici e sociali sicilia
Li e la necessità di una lunga lotta 
contro un tipo di gestione del potere 
oramai putrescente. 

Il momento è poi importante; un 
mese dalle elezioni del tredici giugno, 
mentre la Dc chiude ulteriormente a 
destra contro qualsiasi ipotesi di cam
biamento, e i socialisti insistono anco-
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ra su una formula di centro-sinistra 
(ma con le riforme!) senza controbat· 
tere ai ricatti ed alle pressioni del par 
tito degli agrari e degli speculatori con 
la dovuta decisione, riscoppia la gra
na degli enti pubblici economici. Il 
nuovo governo regionale non si profila 
all'orizzonte neppure come ipotesi di 
discussione e di trattative e più di un 
fatto fa prevedere che passerà ancora 
molto tempo prima che i quattro par
titi della coalizione trovino un accor
do positivo e costruttivo. E cosl il bub
bone riesplode ed il medico manca: e 
non solo perché il governo non c'è, 
ma anche perché manca del tutto la 
volontà politica di ristrutturare e ri
sanare una situazione che ha oramai 
superato da un pezzo i limiti di tolle
rabilità. 

Niceta si è dimesso su un fatto con
tingente: trenta promozioni di favore 
ad altrettanti funzionari politicamente 
ben protetti su cui si erano accese po
lemiche feroci e per le quali erano vo
late accuse di fuoco. Ma il motivo è 
più generale, e sta proprio nella as
surdità di un tipo di gestione defici
taria ed improduttiva della quale il 
commissario non era riuscito a cambia
re nulla. Le stesse trenta promozioni, 
in un momento in cui il deficit delle 
aziende del gruppo cresce a dismisura 
ed in cui dall'Inps viene chiesto il fal
limento di un'impresa (la Aerosimm) 
per debiti ammontanti a 642 milioni, 
sta a dimostrare come all'Espi si stia 
<tttenti soprattutto a problemi cliente
lari ed a giochini di favore piuttosto 

che alle questioni di conclusione tec
nica e politica delle strutture. 

Ma forse, per comprendere il signi
ficato dei fatti attuali, può essere utile 
fare un po' di storia. Nel 1948 si cre
dette di avere fatto della Sicilia una 
realtà veramente autonoma e si partl 
con tutta una serie di iniziative che 
vecchi rancori separatistici, interessi 
gattopardeschi e mafiosi, lotte di po
tere riuscirono a nullificare ed a ren
dere assolutamente improduttive. E' 
in questo quadro che nasce la So6s 
(Società Finanziaria Siciliana) con il 
tentativo di mettere in moto un pro
cesso di industrializzazione diversifica
to dai soliti e tradizionali settori con
centrati intorno alle miniere di zolfo 
o alle industrie di conservazione dei 
prodotti agricoli. Ma già fin dall'inizio 
la Sofis risentl di tutte le lotte di po
tere tra i partiti e tra le correnti e su
bordinò le proprie iniziative agli in
teressi e alle pressioni politiche. 

In un recente libro edito dal Cen
tro Regionale Studi della Cisl si fa un 
bilancio delle esperienze Sofis ed Espi 
utilizzando le stesse dichiarazioni degli 
esponenti politici e degli amministrato
ri responsabili, dei dirigenti sindacali e 
dei partiti di opposizione. Ed è pro
prio in questi libri che leggiamo un 
giudizio illuminante per la comprensio
ne di tutta la vicenda: « la Sofis sin 
dall'origine snatura il proprio essere e 
la propria realtà: diventa il più gros
so strumento di potere esistente in 
Sicilia, crea all'interno di tutti i grup-
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pi politici punti di riferimento e con 
questo viatico inizia la propria atti
vità con immensa ignoranza della spro
porzione intercorrente tra risorse di
sponibili ed obiettivi proponibili ». Ed 
ancora: « sul piano effettivo 1 dirigen
ti della Sofis si preoccuparono di por
tare avanti iniziative che consentiva
no ad una cerchia di non più di 50 o 
100 persone di fallire periodicamente 
e di arricchirsi attraverso la cessione 
delle loro aziende fallite alla Sofis. In 
definitiva, in Sicilia abbiamo la clas
se di falliti più ricca d 'Italia ». 

Se queste erano le caratteristiche 
della Finanziaria isolana, di un ente 
pubblico regionale, e se ad esse si ac
compagnava di conseguenza una totale 
incapacità tecnica ed imprenditoriale, 
la nascita dell'Espi, in seguito '<lllo 
scioglimento della Sofis, si preannun
cia già come un semi-aborto, ereditan
do il nuovo istituto tutte le pecche 
del precedente e portandosi dietro il 
contrassegno di una iniziativa di po
tere legata all'ingresso del Psi nell'am
bito del governo di centro-sinistra. Con
tinua la politica dei rilevamenti falli
mentari di società private che passano 
nel nucleo delle aziende collegate, con
tinua la incapacità a risanarle ed a pro
grammare, pur nei limiti ristretti dei 
fondi disponibili, un intervento in
austriale, continua la incapacità a col
legarsi con le aziende pubbliche nazio
nali, continua, infine il malcostume 
politico ed amministrativo. Le inizia
tive intraprese non sono competitive, 
né hanno raggiunto quella dimensio
ne economica necessaria per ottenere 
una buona redditività, né la localizza
zione delle nuove imprese risulta ben 
scelta. 

Due esempi, tra i tanti, possono es
sere ricordati: quello della Sicikarta, 
a Mascali, dove non esiste acqua suf
ficiente per il funzionamento della car
tiera; o quello della Mec, una indu
stria conserviera che non si assicura 
una fonte di rifornimento per i prodotti 
da lavorare e un collegamento sicuro 
con l'agricoltura ed è stata costretta a 
comperare i pomodori a Napoli perché 
non aveva i contratti in Sicilia o per
ché costavano troppo. E si può anda
re avanti di questo passo per ancora 
molto. Secondo i dati della relazione 
Rodinò (il commissario precedente a 
Niceta e chiamato, nel 1968, a tenta· 
re di risanare la situazione dell'Ente), 
gli investimenti delle aziende del grup
po sono ascesi, nel 1969, a circa 70 
miliardi, con un valore di produzione 
di appena 22 miliardi, un valore ag
giunto i 5 miliardi, una occupazione 
totale di non più di 5.000 unità ed 
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una perdita annua complessiva di oltre 
8 miliardi. 

Cosl la perdita delle aziende del 
gruppo, che ha raggiunto nel 1969 il 
valore di 700 lire per ora lavorativa 
rappresenta un costo sociale che diven
ta aberrante, senza considerare le ri
Buenze negative, sempre sul piano 
sociale, che tale esistellZ'<l delle azien
de Espi determina. Delle 49 aziende 
del gruppo, solo tre si presentano con 
un bilancio in attivo; per le altre qua
rantasei le cifre dei disavanzi parlano 
chiaro, e gli stessi falsi in bil'<lncio che 
si dice esistano per molte di esse non 
riescono a migliorare la realtà. Citia
mo solo i casi più impressionanti: la 
Aeronautica sicula ha accumulato per
dite di gestione, negli anni dal '65 al 
'69, per 2.294.448.000; i bacini di ca
renaggio registrano perdite di gestio
ne, per lo stesso periodo, dell'ordine 
di 436 miliardi e rotti; la Siace sl 
mantiene nell'ordine dei 17 miliardi e 
rotti, mentre per la Simm si tratta di 
3 miliardi e trecento milioni. E via di 
questo passo, anche per quello che ri
guarda cifre inferiori, con deficit che 
non tendono assolutamente a diminui
re e che sono il risultato di una pes
sima capacità imprenditoriale unita ad 
una gestione politica disponibile a tut
te le speculazioni. 

« Il malcostume politico-clientelare 
ha presieduto alla formazione delle 
aziende e al loro grado di sviluppo, 
agli assalti alla dirigenza effettuati da 
forze politiche, ha portato alla degene
razione delle raccomandazioni e al 
collocamento pro-quota per ogni de
putato interessato, di operai e di im
piegati » ha dichiarato un esponente 
repubblicano; e Emanuele Macaluso, 
segretario regionale del Pci: « nella ge
stione di quasi tutte le imprese Espi 
si assiste ad un avvicendamento di gen
te incompetente, ad un avvicendamen
to non di tecnici, ma di uomini legati ai 
partiti di maggioranza ». E lo stesso 
D'Angelo, segretario regionale della Dc 
è costretto ad ammettere che « il per
sonale delle aziende dell'Espi e delle 
collegate è raccogliticcio, assunto se
condo criteri che nulla hanno a che fa
re con le capacità, a cui anzi spesso 
è richiesta, come dote, la docilità a 
seguire i disegni o gli interessi dei vec
chi dirigenti della Sofis. Questo ha con
sentito un capovolgimento di valori 
per cui spesso, all'Espi le capacità so
no inversamente proporzionali al gra
do ». I casi di dirigenti che si autoli
quidano da una azienda e concordano 
la propria assunzione in un'altra della 
stesso gruppo Espi; o di dirigenti li
cenziati per incapacità da una fabbri-

ca privata e riassunti all'Espi come 
uomini competenti e capaci, vanno 
oltre il malcostume; come sottolinea 
il segretario regionale della Cisl, « con 
tali fatti siamo in piena farsa tragica » 

Da tutti i dati che abbiamo riporta
to emergono con una certa chiarezza 
la situazione e le responsabilità di es
sa. E sono responsabilità che investo
no in pieno i dirigenti tecnici dell'Espi 
per non avere fatto il loro dovere (ma 
come d'altronde potevano, dJta la lo
ro qualità e i loro rapporti politici?) 
e soprattutto, (ma non sol1) loro) i 
quattro partiti della maggi0ranza di 
governo. Cosa fare adesso Jell'Espi? 
Come risanare le attuali cond ,zioni del 
le aziende? Come ristrutturar e tutto il 
complesso in risposta ad e,igenze di 
produzione, di redditività, di eleva 
mento dei livelli di occupazione? Co
me procedere, soprattutto, per fare 
dell'Ente un momento reale dello svi
luppo dell'Isola? 

Questi sono i problemi che adesso 
le dimensioni dell'ultimo commissario 
hanno rilanciato sul tappeto e che ne
cessitano di una risposta precisa. E 
sono problemi che vanno al di là 
della stessa Sicilia e, oltre che compor
tare una reale disponibilità politica al 
lavoro, riguardano gli enti pubblici 
nazionali e i loro programmi di inter
vento per il Sud. Perché una cosa è 
chiara: un Espi ripulito e risanato po
trà essere utile, ma non risolverà i pro
blemi complessi del sottosviluppo si
ciliano che sono problemi di tutto il 
Mezzogiorno e di tutto il paese; e il 
suo ruolo di incentivo potrà essere 
svolto solo nel quadro di una gene
rale programmazione nazionale per il 
Sud e in stretto rapporto con essa. 

A .C. • 



mediterraneo 

Nonostante le esasperazioni 
polemiche, i problemi del 
Mediterraneo mancano di 
una unità che giustifichi 
l'allarmismo globale dei 
circoli militari NATO, 
il loro costante appoggio 
ai regimi fascisti che vi si 
affacciano. Le preoccupazioni 
per la « svolta ,, di 
Dom Mintoff, quelle 
espresse in occasione del 
fallito putsch in Marocco, 
fanno sempre riferimento 
a funzioni e possibilità 
della squadra navale 
sovietica che sono lontane 
dalla realtà e che non 
rappresentano, comunque, 
il vero nodo della questione. 
Quali, in effetti, 
le strategie delle grandi 
potenze in questo mare? 
Quali i problemi politici, a 
a partire dal dramma 
del sottosviluppo e dai 
conflitti in corso? 

A oche nell'ultima sessione del Con
siglio Atlantico, il Mediterraneo 

è stato oggetto di una diagnosi più 
inquieta che non quella europea. I 
minjstri hanno rilevato che « gli svi
luppi della situazione in quella regio
ne restano fonte di preoccupazione •· 
E' una costante ormai delle relazioru 
internazionali il trasferimento al Me
diterraneo di concetti che furono pro
pri dell'Europa centrale ai tempi del
la guerra fredda: gH stessi pericoH 
per la pace mondiale, lo stesso sforzo 
di trovare un punto di riferimento 
attorno a cui ristabilire una specie 
di « coesistenza •. Non è un caso che 
le più recenti proposte sovietiche sulla 
riduzione della tensione con gli Stati 
Uniti e sui modi per arrivare al di
sarmo evochino la possibilità di un 
accordo per neutralizzare le forze ar-
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Il mare 
dei fantasmi 
di Giampaolo Calchi Novatl 

Dom Mintoff 
mate (navali) dispiegate nel Mediter
raneo, proposte che finiscono per far 
la figura di variante dei piani di disa
tomizzazione dell'Europa centrale in 
auge negli «anni cinquanta». 

A meno di non ricorrere a dubbi 
motivi geografici o alla retorica della 
storia passata, si deve constatare però 
che al Mediterraneo fa difetto una 
vera unità. I problemi della ;po11da 
meridionale sono quelli del c;ottosvi
luppo, della liberazione nazionale e 
dell'antimperialismo. A est c'è il con
flitto arabo-israeliano. Nella regione 
balcanica urgono i contrasti della pe
riferia del mondo comunista: si con
densano qui infatti tutti i « revisioni
smi » più irriducibili, di segno diverso, 
della Jugoslavia, dell'Albania, della Ro
mania, tanto da costringere l'Urss' ad 
affidare per contrappeso un'improbabi-

... .... • 
i 
i 

le vocazione mediterranea alla Bul
garia, l'alleato più fidato. Dalla spon
da europea infine vengono i richiami 
della Nato, con gli elementi di distur
bo dei troppi colonnelli o fascismi fio
riti alle due estremità. Per ritrovare 
un minimo di consistenza, i discorsi 
unitari devono far capo di nuovo al
l'Europa (il Mediterraneo « ventre 
molle dell'Europa », le vie di riforni
mento per l'Europa, il tentativo so
vietico di aggirare lo schieramento eu
ropeo da sud, ecc.), col rischio di ri
durre la tensione nel Mediterraneo 
non già a alternativa della guerra fred
da tradizionale in Europa ma a suo 
semplice aggiornamento. 

L'anno decisivo per la « promozio
ne » del Mediterraneo a tema fisso del
la polemica est-ovest fu il 1967. A _. 
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Karlovy Vary i Pc scoprirono nel 1967 
la necessità di far entrare anche il Me 
diterraneo nel processo di distensione 
che si andava profilando in Europa. 
Ma iJ 1967 fu anche l'anno della guer
ra dei sei giorni, del colpo di stato 
militare di Atene, dell'inasprimento 
della crisi fra greci e turchi a Cipro. 
Da allora lo scambio è proseguito con 
esito incerto perché se lo schieramento 
occidentale ha potuto stabilizzare certe 
posizioni ritenute insicure (la Grecia, 
la Turchia, il rafforzamento di Israe
le come bastione antisovietico), l'Urss 
dall'altra parte ha trovato per effetto 
della terza guerra medio-orientale una 
via di penetrazione nel Mediterraneo 
impensata solo pochi anni fa. La pre
senza di consiglieri mili tari sovietici 
in Egitto e forse in Siria, l'inserimento 
di molti paesi arabi nell'orbita d'in
Auenza di Mosca e lo stazionamento 
nel Mediterraneo di una sia pur esigua 
flotta « rossa » sono altrettante prove 
di questa « escalation ». Nulla dimo
stra meglio l'evoluzione in atto, e la 
sua ambiguità, dell'opposizione dei cir
coli militari della Nato - di cui si 
trovano gli echi nelle improvvide di
chiarazioni dell'ammiraglio Birindelli 
- all'idea di una riapertura del canale 
d1 Suez (salvo naturalmente che per 
quella data il canale stesso non sia sal
damente in mano a un governo 
« amico »). 

I timori che sono stati espressi in 
più di una sede circa l'Eskadra sovieti
ca nel Mediterraneo hanno scarso fon
damento sul piano strategico. Le fon
ti più insospettate, quando devono fare 
un bilancio in termini militari, non 
esitano ad ammettere che la flotta 
sovietica non avrebbe la possibilità di 
resistere neppure alcune ore, non solo 
alla Sesta Flotta ma alla stessa flotta 
di una potenza media come l'Italia. 
Priva di portaerei, dotata di mezzi of
fensivi a breve raggio (l'explott più 
tipico desta l'affondamento della nave 
islaeliana « Eilath » con un missile 
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montato su una vedetta eg1z1ana del 
tipo « Komar »), lontana dalle linee 
di rifornimento e bloccata in ultima 
analisi in un mare chiuso fra Gibilter
ra e gli stretti, la flotta sovietica non 
è una forza deterrente ma al più uno 
strumento di politica: si sa del resto 
che il compito suo specifico è di « ap
poggiare la politica estera sovietica 
in alto mare ». E' stato scritto da più 
di un autore che oggi gli Stati Uniti 
non potrebbero ripetere nel Medio 
Oriente uno sbarco sul genere di quel
lo effettuato nel 1958 nel Libano, e 
a riprova si cita l'impotenza degli an
glo-americani nel settembre 1969 al
l'atto della rivolta degli « ufficiali libe
ri» contro re Idris in Libia; ma si di
mentica che nel settembre 1970 la Se
sta Flotta fu uno dei fattori risolutivi 
dell'offensiva di re Hussein contro la 
resistenza palestinese (mentre l'Unio
ne Sovietica era costretta sulla difen
siva premendo sulla Siria perché non 
prendesse iniziative avventate). 

E' appunto per queste carenze che 
si moltiplicano i sospetti sulle inten
zioni « acquisitive >> dell'Urss. E~em
pio classico, Malta. In occidente non 
si può perdonare al laburista che tenta 
di distinguersi dal conservatore, maga· 
ri solo suJ piano delle alleanze, ed 
è stato immediato attribuire a Dom 
Mintoff i propositi più conturbanti. 
E' probabile in realtà che Mintoff si 
debba accontentare di ottenere una ri
valutazione dei sussidi economici bri
tannici e lo sgombero del Comando 
Navsouth, ospitato finora da Malta 
benché l'isola non sia parte della Nato. 
L'Urss potrebbe appoggiarsi forse ai 
cantieri della Valletta per certe opera
zioni di rifornimento, riparazione e 
riposo che attualmente la flotta so
vietica deve effettuare sulle coste nor
dafricane. in porti apparentemente ma
le attrezzati. 

Il problema delle « basi » è uno 
dei motivi ricorrenti. Il quadro non . 
è più neuo come un tempo, quando 

la base costttutva un elemento essen
ziale di un sistema strategico. Gli Sta
ti Uniti hanno rinunciato a Wheelus 
senza molti rimpianti e negli anni scor
si sembrarono disposti persino a ri
nunciare alle basi spagnole. Oggi è 
difficile distinguere chi sia esattamen
te il « beneficiario » della base e quali 
siano le relative funzioni. La Sesta 
Flotta ha le portaerei a larga autono
mia e ha i porti della Grecia. Il siste
ma deterrente basato sui bombardieri 
poggia sulle basi in Turchia, che per
mettono voli in continuazione sul Mar 
Nero fino alle coste sovietiche. Dal
l'altra parte ci sono le basi spagnole, 
per cui è stato rinnovato l'accordo il 
6 agosto 1970 dopo lunghe trattative. 
L'Urss può concorrere solo con una 
flotta senza retrovie, senza portaerei, 
e deve limitarsi a chiedere a questo 
o quel paese alleato le famose « faci
li ties » tecniche. La sola eccezione 
può essere fatta per l'Egitto, perché 
non si può escludere che le batterie 
Sam impiantate formalmente per pro
teggere il canale e il Nilo possano ser
vire anche a proteggere la ritirata del
la flotta del Mediterraneo in caso di 
conflitto. 

In queste condizioni, dunque, non 
è Malta o Alessandria o Latakia la 
chiave della strategia sovietica. Il di
scorso sugli equilibri strategici riguar
da solo Gibilterra e gli Stretti. Alcuni 
membri della Nato sottilizzano sul di
ritto della Grecia di far parte ancora 
dell'alleanza dopo l'istituzione di una 
dittatura militare, ma non è più pos
sibile ignorare, magari senza scandaliz
zarsene troppo, che della Nato fa par
te di diritto più ancora che di fatto 
la stessa Spagna. A parte i trattati con 
gli Stati Uniti ( 6 agosto 1970), con la 
Francia ( 22 giugno 1970) e il patto 
iberico con il Portogallo, la Sesta 
Flotta si serve abitualmente dei porti 
spagnoli, delle decisioni della Nato il 
governo di Madrid è puntualmente in
formato dal segretario di Stato ame-



ricano e gli stessi piani operativi dei 
comandi atlantici tengono conto, a 
quanto pare, del contributo spagnolo. 
La Spagna non è interessata per il mo
mento a entrare formalmente nell'al
leanza ma si sarebbe fatta abbastanza 
ardita da chiedere rappresentanti del
lo stato maggiore in alcuni comandi 
della Nato: c'è solo da vedere se Luns, 
già sul fronte opposto come ministro 
degli Esteri olandese, sarà più « ragio
nevole » quando prenderà possesso 
della carica che ha occupato Brosio. 
Quanto alla posizione italiana, fonti 
autorevoli informano che la nostra di
plomazia non sarebbe contraria a so
stenere le richieste spagnole. 

Si diceva: non è il caso di scanda
lizzarsi. La Nato non è una palestra 
di ludi democratici, bensl un'alleanza 
militare contro l'Unione Sovietica e 
contro l'espansionismo del « comuni
smo » (nelle sue varie accezioni )ed è 

logico che si valga dei pilastri che la 
geografia e la politica le offrono. Spa
gna, Grecia e Turchia sono questi 
pilastri. Il fatto che abbiano regimi 
fascisti non è un incidente ma una 
precauzione. Incidenti ingrati sono 
semmai le controversie per Gibilterra 
( fra Spagna e Gran Bretagna) e per 
Cipro (fra Grecia e Turchia), che gli 
Stati Uniti si sforzano di rÌ!\olvere in 
una cornice « atlantica ». L'abbassa
mento della guardia atlantica nel Me
diterraneo dall'Europa centrale è or
mai un fatto compiuto: tanto peggio 
per chi, in Italia o altrove, si illude di 
richiamare gli Stati Uniti ad osser
vare i limiti della competenza « per 
territorio » o per « titoli » (demo
cratici). 

La risposta dell'Urss ha seguito i 
percorsi classici. Non è qui la sede per 
rifare il processo alle mancanze « rivo
luzionarie» del governo sovietico. Va 
detto solo, ricordando l'ironia con cui 
ne parlano i benpensanti, che gli ac
cordi che l'Urss e i suoi fidi vanno 
stipulando con la Grecia (il viaggio 
di Papadopulos a Bucarest, se dovesse 
essere confermato, sarebbe peraltro una 
« gaffe » di grosse proporzioni) o le 
avances di Mosca nei confronti della 
Spagna di Franco possono apparire 
moralmente di dubbio gusto, ma si 
iscrivono in una dimensione politica 
comprensibile: comunque, sono mosse 
che non possono essere confuse con i 
rapporti che legano la Grecia e la 
Spagna o la Turchia alla Nato e agli 
Stati Uniti. L'Urss cerca spazio stabi
lendo un contatto con la Grecia e la 
Spagna, « malgrado » siano paesi a 
regime fascista: ma la Grecia e la Spa
gna hanno un regime fascista perché 
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così è richiesto dalla strategia della 
Nato e degli Stati Uniti. 

ft:r il resto l'Urss fa leva sul mo
vimento di liberazione dei popoli ara
bi e sul neutralismo delle borghesie 
nazionali (per esempio a Cipro, dove 
esiste tuttavia anche un importante 
partito comunista). Non è una carta 
comoda. I militari, lo prova il fallito 
colpo di stato in Marocco del 10 lu
glio, possono anche muoversi nel vuo
to. Tutti i paesi arabi sono vincolati 
dal colonialismo al mercato capitalista 
mondiale e la rivoluzione nazionalista 
ha appena avviato il processo di emanci
pazione da quei condizionamenti. 
L'Urss si propone come un « ricam
bio », più che come una vera alternati
va: e c'è il pericolo di « revirement » 

improvvisi, alla ricerca di una sicurez
za che in fondo l'Urss non è in grado 
di dare. Anche la guerra arabo-israe
liana è fatta per mettere in luce i limi
ti dell'assisxenza dell'Urss, inutile per 
vinc.:tre una guerra che non può esse
re vinta ma inutile anche come forza 
motrice della persuasione su Israele. 
La posizione dell'Urss è tanto più mal
sicura perché non sembra avere ancora 
scelto in modo definitivo i canali che 
sono propri della grande potenza, ten
denzialmente conservatori e statici ( co
me avviene per la stessa influenza 
ddl'Urss in Europa), o quelli della 
potenza « sovversiva », che tende a 
sfruttare i contrasti e le crisi. 

Questo dilemma permette di chie
dersi qunli sviluppi siano previsti dalle 
due superpotenze per la lotta che ha 
il suo epicentro nel Mediterraneo. Per 
cominciare, non è immaginabile che si 
produca nel Mediterraneo la situazio
ne di stallo che alla fine ha stabilizza
to (o cristallizzato) le relazioni est
ovest in Europa. Non c'è nel Medi
terraneo nessuna « cortina » in grado 
di separare, neppure una cortina di 
tipo ideologico perché si tratta di so
cietà in piena transizione. Quando nel 
1967-68 l'Urss mandò le sue navi nel 
Mediterraneo e le sue armi in Egitto, 
si ebbe l'impressione che da Washing
ton non si guardasse in ultima analisi 
con rammarico a quella svolta, perché 
autorizzava a pensare a un'altra forma 
di co-tutela sul genere appunto di quel
la europea: i pf'ricoli maggiori nel Me
diterraneo derivano infatti non dalla 
esistenza di troppo controllo ma al con
trario dalla eccessiva libertà di mano
vra dei paesi minori. Anche Israele 
mette in discussione la ricomposizione 
del conflitto nella mediazione a due 
Usa-Urss proprio con la su.1 rivendica
!ione di « autonomia », non importa 
:>e fittizia o effettiva. 

Se credesse nella forza della rivo
luzione antimperialista, l'Unione So
vietica potrebbe ben presentarsi ancht· 
nel Mediterraneo come la potenza che 
progetta e protegge i sommovimenti 
radicali. E' uno schema tuttavia che 
non esiste, se pur è mai esistito. L'Urss 
perse una posizione privilegiata in 
Jugoslavia nel 1948 per motivi che 
riguardano la politica di potenza più 
che la rivoluzione mondiale e nel 1949 
diede un addio alla rivoluzione greca 
accettando il vecchio patto diplomati
co dei tempi di guerra sulle sfere d'in
fluenza. Il suo ritorno nel 1955-56 
nella regione medio-orientale si deve 
in apparenza a regimi che si richiamano 
al neutralismo, al socialismo e all'anti
colonialismo, ma sono 6n troppo noti i 
limiti di quelle « rivoluzioni» e nello 
stesso tempo i limiti ideologici dell'im 
pegno sovietico al loro fianco. Si assi
ste cosl anche nel Medio Oriente e 
nel Mediterraneo al continuo oscillare 
di un pendolo che ha come legge del 
moto il processo di sviluppo sostenuto 
dalla lotta di liberazione dei popoli 
arabi ma che ritrova una legge di stati· 
cità nell'intesa· tacita di Stati Uniti 

e Unione Sovietica per non perdere 
l'alta direzione di tutto il sistema. 

Le basi, le flotte, le armi assolvono 
allora anzitutto funzioni politiche? Tut
to è sospeso almeno allo svolgimento 
del conflitto arabo-israeliano che ha in 
sè i germi di una prova di forza anche 
militare, e non solo fra i contendenti di 
retti. L'intransigenza di Israele, sempre 
più scoperta e provocatoria, è dop
piamente pericolosa, perché potrebbe 
indurre i paesi arabi a prendere l'ini-

- ziativa di una rottura della tregua e 
perché potrebbe tradursi in un altro 
blitzkrie.~. se appena Israele avesse 
l'impressione di uno spostamento dei 
vecchi equilibri sul campo. L'Urss si 
verrebbe a trovare nella condizione di 
una scelta parimenti angosciosa. Do
vrebbe funzionare a questo punto il 
meccanismo preventivo dell'entente 

russo-americana, ma nella politica di 
Nixon (e di Kissinger) c'è sempre il 
tarlo del roll back che i repubblicani 
inventarono negli « anni cinquanta » 

e che potrebbero essere tentati di ap
plicare al Mediterraneo negli « anni set
tanta ». Finché il Mediterraneo non 
troverà l'unità di cui manca in quella 
prospettiva « di pace » che uscendo 
dal vago equivale a una progressiva 
eliminazione delle forze militari che 
condizionano la libertà degli sviluppi 
politici, il giuoco della coesistenza di 
vertice potrebbe rivelarsi invece il solo 
rimedio efficace. 

G. C. N. • 
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I sionisti 
come ant1sem1t1 
Léon Pollakov, " Dall'antlslonl· 
smo all'antisemitismo "• 96 pp., 
La Nuova Italia, ed. Firenze, 
L. 1.000. 
Luciano Tas, .. cortina rossa del 
Medio Oriente•, Edizioni della 
Voce Repubblicana, Roma, 185 
pp., L. 1.300. 

Due libretti - non vorrei 
dire libelli - strettamente ap· 
parentati nel taglio e nelle 
intenzioni, aggressivamente an· 
ticomunlste. Ma dispiace do
ver accomunare Luciano Tas, 
giornalistino del • mensile di 
informazione ebraica • di lm· 
postazione socialdemocratica 
• SHALOM • (fondato pochi an
ni fa a Roma) che si dà da fa
re, appunto, per un piccolo 
cabotaggio locale (se ne è avu
ta la prova due settimane fa. 
in periodo preelettorale, quan
do rappresentanti del PII, del 
Psdi e del Prl hano diretto una 
• veglia • al Portico d'Ottavia, 
all'ombra della Sinagoga, Indet
ta per protestare • contro l'an
tisemitismo sovietico • ma di 
fatto per servire un evidente 
interesse politico strettamente 
romano) a uno storico, qua
le il Poliakov (autore di una 
monumentale • Storia dell'an
tisemitismo•) di fama e di 
respiro mondiale. Eppure, que
sta strumentalizzazione delle 
angoscle degli ebrei, perse
guitati e esclusi per definizio
ne dalle destre di tutti I tem
pi, per far dell'anticomunismo 
viscerale - è troppo grave 
offesa alle verità della storia 
per non dover essere denun
ciata. 

A meno di un anno dal vo
lumetto di L. Ascoli (• Sini
stra e questione ebraica •) e 
a pochi mesi dalle critiche, 
a dire li vero non troppo fa. 
vorevoli, con cui la stampa 
di sinistra aveva salutato quel· 
la difesa un po' sbrigativa e 
acritica del neo-sionismo e 
quell'attacco al mulini-a-vento 
di un Ipotetico • antisemiti
smo-di-sinistra •, ecco che la 
• Nuova Italia • viene a rin
carare la dose Pare che que-
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sta gloriosa casa editrice ab
bia ora non solo sposato la 
• giusta causa • degli ebrei 
e di Israele. il che è dopo
tutto In perfetta linea con le 
sue tradizioni (e con quelle 
della sua rivista • Il Ponte •) 
democratiche dal tempi della 
Resistenza e, sì, diciamolo 
pure • di sinistra •; ma anche 
questo strano vezzo, che è 
invalso solo dalla •guerra-dei
sei giorni • di rievocare l'anti
semitismo - per individuar
lo al nostri giorni in Russia, 
in Francia, in Polonia, nei pae
si arabi - onde trovarvi una 
giustificazione e una credibi
lità filantropico-pietistica non 
solo a Israele come nazione e 
come stato, ma anche al sio
nismo destrorso e alla linea 
politica che oggi il gover
no di quello stato perse
gue. Ho detto • vezzo •: non 
saprei come altrimenti defini
re questo tipo di propaganda 
dolciastra, perbenistica, autoe
logiativa e autocompassionan
te, questo preconcetto bandi
re ogni discorso critico Ce 
autocritico) agli errori della 
politica estera Israeliana, que
sto pretendere di carpire ad 
ogni costo, quasi un diritto 
derivante da promesse divine, 
la simpatia delle nazioni. 

Ciò premesso, diremo su
bito che Il Poliakov, storico 
di enciclopedica cultur~ nella 
sua • Storia dell'Antisemitl-, 
smo • (che ha pubblicato da 
tempo, in due volumoni, in 
francese) non si sposta, an
che in questi suoi cinque bre
vi saggi, pubblicati in Francia 
due anni fa e solo ora tra
dotti • a cura del Centro di 
Documentazione Ebraica • di 
Milano, da una sua linea, ben 
documentata e anche piena di 
umorismo. Basterebbe rileg
gere quanto Poliakov scrive 
sull'azione di Lenin per estir
pare l'antisemitismo postzari
sta e kulako. su quanto cita 
da scritti di Lenin stesso per 
difendere il diritto degli ebrei 
a una autodeterminazione na
zionale nell'Urss rivoluzionaria 
(p. 15 e 24), o sulle azioni 
antireligiose • intraprese, In 
lingua yiddish, da Dimantsteln 
e dagli altri ebrei della Yew
sekzlya •, più antisionisti de
gli stessi capi comunisti (p. 
22); oppure quanto lo stesso 
Poliakov scrive per definire 
l'atteggiamento, fondamental
mente non-antigiudaico, del 
mondo culturale islamico (p. 
71-73), per convincersi che il 
Poliakov, scrivendo i suoi sag
gi (come è detto nella • Prefa
zione •) sotto la spinta dei 
dibattiti svoltisi a Parigi ne
gli ultimi tempi di De Gaulle 
e sotto l'influsso della onda
ta. antisemita polacca del 1968, 
era ben lontano dalla stru
mentalizzazione che usano, 
Invece, i suoi meno scrupo
losi editori. I quali addirittu
ra stampano nella fascetta-

sottotitolo, come • motto •, la 
frase • L'antisemitismo è Il 
socialismo degli imbecilli •, 
attribuendola a Lenin; mentre 
a p. 86 il Poliakov la cita scru
polosamente riferendola a Be
bel, amico di Engels. Certo, 
fa effetto sul lettore sprowe
duto, In questi tempi In cui 
tutti, dalle sinistre estreme 
fino ai socialdemocratici, ama
no riferirsi a Lenin, questo 
dichiararsi • veri leninisti • 
per contestare le altre • sini
stre • ... Ma manipolare una cl· 
tazione da Augusto Bebel per 
suggerire al lettore l'idea che 
Lenin, certo contrarlo all'antl· 
semltismo, fosse anche filo
sionista: e che quindi... I • ve
ri leninisti • siano quelli... del 
• Centro di Documentazione 
(sic) ebraica • che han sco
perto, adesso, la loro voca
zione lsraelofila, anzi dayano
fila... ecco, è una offesa alla 
verità e a Poliakov. 

Meno grave appare, appun
to perché parla un linguaggio 
che vuol apparire giornalisti
camente Incisivo (ma è di fat· 
lo solo burlesco) Il discorso 
del Tas. Il quale tenta, con 
un. montaggio di ritagli, di fa
re • la storia dello stato di 
lslaele raccontata dall'Unità •, 
per dimostrare la • mancanza 
di autonomia • delle sinistre 
nei loro giudizi verso Il • Nuo
vo Medio Oriente •. In altri 
termini, si vuole Insinuare la 
idea che negli anni 1952-56 
(ossia gli anni del processi di 
Praga, delle virate antisemi
tiche di Stalin, dei primi ac
cordi russo-egiziani, della guer
ra di Suez) la politica sovieti
ca si sia ribaltata; e che la 
• Unità • l'abbia pedissequa
mente seguita, rinnegando co
sì la sua prima vocazione, par
tigiana e fllosemlta, anzi fi
loisraeliana, del 1945-48. Allo
ra, si noti, Il Tas stesso era 
iscritto al Pci, mentre oggi 
egli si presenta (sulla coper
tina) come quello che • ha or
ganizzato la sezione Italiana 
del Convegno per la libertà 
degli ebrei In Urss •. 

Questa auto-confessione pre
sentazione è molto importan
te: essa attesta l'esatto paral
lelismo tra le mete e i meto
di di questa • sezione italia
na • (di cui la centrale è a 
Londra ed è diretta dall'ebreo 
russo - ma •bianco •I -
Emanuel Litvinov) e quel • Cen
tro di Documentazione • mi
lanese del quale si diceva più 
sopra. 1 

Il grave, o il bello, è però 
che anche la sedicente • do
cumentazione • del Tas dimo
stra esattamente .. quanto non 
volevasi dimostrare. La car
rellata di citazione della • Uni
tà • (tra le quali anche molte 
che a Israele non si riferisco
no, quali quelle sulla guerra 
di Corea o sulla elezione di 
Gronchi a presidente della Re
pubblica italiana) si conclude 

proprio citando Berlinguer 
(1969) a Mosca: • l'integrale 
riconoscimento dei diritti del 
popolo palestinese •... • fermo 
restando il diritto all'esisten· 
za di Israele come stato so
vrano •; e anche Ledda, Del
la Seta, Jacoviello: • Non sia
mo certo per l'eliminazione 
dello Stato di Israele né tanto 
meno per la sua distruzione •. 

Si dice che le bugie abbia
no le gambe corte. Le • do
cumentazioni • fasulle le han
no ancora più corte, ché si au
todistruggono; e la lettura at
tenta dei due volumetti lo di
mostra. Gli errori della poli
tica estera israeliana negli ul
timi anni emergono anche da 
questa lettura: anche e soprat
tuto l'errore commesso dai 
sionisti sul delicato punto del 
• come reagire all'antisemitl
smo •. E' solo raddrizzando 
quegli errori, o criticandoli 
apertamente, che si può evi
tare lo spettro, che è sem
pre in agguato, dell'antisemi
tismo. E' solo discernendo tra 
ebrei (in Russia, in Polonia, in 
Francia, in America e .. in Ita
lia) e i loro imprescindibili 
diritti a eguaglianza e a libertà 
da una parte e la politica israe
liana dall'altra che si può pre
venire ed evitare quella con
fusione e quella identificazio
ne politica che invece questi 
spericolati autori Ce. più di lo
ro i loro editori e gli enti anti
comunisti che li sostengono!) 
sembrano voler raccomandare. 
Trascinare In una spirale di 
odio. di demagogica contrap
posizione, di guerra preventi
va, di • autodifesa • (ma da 
streghe e da spettri!), coin
volgere in una manichea bloc
chlzzazione non solo lo stato 
di Israele ma l'opinione pub
blica ebraica e non-ebraica nel 
mondo. al solo scopo di mo
bilitarla a favore della • spor
ca guerra • fredda anticomuni
sta: e ciò proprio mentre non 
solo a Mosca e a Bonn ma an
che al Cairo. e anche -
nonostante i falchi, sempre più 
Isolati - a Tel Aviv, si cer
cano le vie della pace. Ecco, 
questo sì che è il modo di pro
pagandare l'antisemitìsmo: 
• se, come si vuole suggerire 
è vero che ogni ebreo è sio
nista, allora dalli al sionista, 
e dalli all'ebreo •! Certo, se 
la cosa può far piacere, o 
godere dell'appoggio finanzit
rio delle destre di Washington 
o dei loro clienti in Italia. Ma 
gli ebrei (come è il Tas e CQ

me è la segretaria-traduttricQ 
del • Centro di Documentazio
ne • di Milano) dovrebbero 
guardarsi da questa, ripeto 
pericolosissima, forma dl au
tolesionismo; il neosionlsmo 
che attizza, riinventa, rinfoco
la e riattualizza l'antisemiti
smo. 

Leo Levi • 



[ 
bolivia 

Torres, la cui principale 
preoccupazione è stata 
di mantenersi al potere, 
sempre oscillando tra una 
scelta " nazionalpopulista ,. 
- che gli ha garantito 
un più largo appoggio 
popolare - e le pressioni 
dell'apparato economico e 
militare statale legato ad 
interessi stranieri, vede oggi 
sempre più difficile 
mantenere questo incerto 
equilibrio. 
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La porta aperta 
del 
'borghese'Torres 

. ' 
~ ..... 

~-F't: 
.. ~,~~iÌJ 

I.A Poz: un posto dr blocco della poltzù1 

L a principale difficoltà di un pre- renzialmente immanente che non im
sidente boliviano è di mantener- prevedibile. Gli stessi diplomatici stra. 

si al potere». Pronunciando queste nieri hanno oramai imparato a ten
parole, all'inizio del suo mandaco pre- dere l'orecchio alle prime luci del
sidenziale, J.J. Torres più che riferirsi l'alba per apprendere, ancora prima 
alla tragica tradizione del suo paese che dai comunicati ufficiali della radio, 
sembrò voler anticipare l'atmosfera dai colpi di qualche vecchio fucile, 
che avrebbe caratterizzato la sua per- residuato bellico nordamericano, se do
manenza alla più alta carica dello stato vranno prepararsi a presentare le pro
boliviano. I fatti, a soli nove mesi di prie credenziali a qualche nuovo co
distanza, gli hanno dato largamente ra· lonnello. 
gione. La tradizione golpista in Boli~ia Torres, tuttavia, non privo egli 
vanta sicuramente un primato eccez10- ~tt"sso di esperienze golpiste, sembra 
nale pur se considerato nell'ambito del- avviato a superare qualsiasi primato. 
l'instabilità politica, dell'irrequietez- T nsediatosi a palazzo Queimado dopo 
za, della precarietà di rapporti che ca- il fallito putsch intentato nell'ottobre 
ratterizza, da sempre, le élites politi- dello scorso anno dal capo di stato 
che e militari del continente latino- maggiore della Difesa Rogelio Miran
americano. Centottantasette colpi di da contro Ovando Candia, poté diret
stato in poco più di centocinquanta an- tamente constatare in quei giorni 
ni di indipendenza, vale a dire una me- quanto determinanti fossero stati l'ap
dia di un pronunciamiento ogni no- poggio ed il sostegno dei sindacati, 
ve mesi, hanno oramai abituato il cit- degli operai, degli studenti, degli in
tadino boliviano ad assistere passiva- tellettuali nel braccio di ferro che ·l'op
mente all'incontrollato succedersi di pose, in una con l'aeronautica (sei 
clan, di famiglie, di gerarchie militari Mustangs), al grosso dell'esercito. Nel 
al vertice dello Stato. la storia boliviana bisogna ritornare 

Il cuartelazo, il colpo di stato di agli inizi degli anni '50, al movimen
quartiere, di stanza, quasi salottiero, to nazionale che portò alla presidenza 
al di là ed al di sopra di qualsiasi di Paz Estenssoro, per ritrovare quel 
sostegno e partecipazione popolare, clima dt partecipazione popolare che 
simbolo di una profonda frattura fra ha permesso a Torres di aver ragione 
vertice e base, fra potere e cittadino, dei rivoltosi e di assumere la carica 
ha assunto nel tempo più il carattere di capo dello Stato. 
di un avvenimento contingente, po- __.,.. 
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Populismo 
Torres, non certo sospetto d1 sim

patie popolari, sa comunque cogliere 
il senso di questa nuova situazione 
che si presenta in Bolivia, ed avverte 
che una politica populista più ferma 
e caratterizzata rispetto a quella ten
tennante del suo predecessore, gli 
avrebbe valso una assicurazione sulla 
vita di gran lunga superiore a quella 
offerta da alleanze con sclerotiche ge
rarchie militari o con i grandi trust fi
nanziari internazionali, con i loro ef
fimeri mutamenti di opinione e spesso 
in concorrenza fra loro. Ma al tempo 
stesso la sua scelta nazional-populista 
lo costringe anche ad una maggiore 
cautela nei confronti di un apparato 
statale, politico, economico e militare 
strettamente legato agli interessi stra
nieri. Se il generale Miranda riparò 
in Argentina, gli altri ufficiali impli
cati nel fallito tentativo golpista fu. 
rono in buona parte confermati al 
proprio posto, nonostante che la loro 
destituzione fosse stata pressantemen
te richiesta da sindacati e da improv
visate assemblee popolari. 

Bisogna aspettare ancora tre mesi, 
un complotto inteso ad eliminarlo de
finitivamente dalla scena politica, un 
successivo (ad una, settimana di di
stanza) colpo di stato, « tentativo -
così egli lo definì all'emittente boli
viana - di un gruppetto di militari 
fascisti, finanziati da interessi strani<'Li, 
di rovesciare il governo per frenare 
il processo rivoluzionario in atto», 
entrambi andati a vuoto, perché Tor
res si decida per una prima epura
zione nei ranghi dell'esercito. Ancora 
una volta è la piazza sommariamente 
auto-armatasi che gli ha offerto il suo 
sostegno, che gli ha permesso di sal
vare la vita e la poltrona presiden
ziale. Nonostante egli abbia rifiutato 
ancora una volta di assoggettarsi alle 
richieste del fronte popolare nella 
costituzione del nuovo governo (pat
tecipazione maggioritaria di clementi 
designati dal basso, funzione consulti
va del commando politico delle forze 
di sinistra, formazione di milizia ope
raia) tuttavia alcune misure di sicu
rezza si rendono necessarie: il col. 
Hugo Banzer, comandante della scuola 
militare di La Paz è destituito ed in
viato a comandare una sperduta guar
nigione ai confini con il Cile, il reg
gimento Ignavi viene trasferito dalla 
capitale a Puerto Suarez nel nord del 
paese, alcuni ufficiali implicati nel fal
lito putsch sono arrestati, molti altri 
cercano scampo, e non a caso, nel-
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l'ambasciata brasiliana. Prima l'Argen
tina, ora il Brasile e, costantemente, 
dietro entrambi gli Stati Uniti. La 
piega presa dagli avvenimenti in Bo
livia non costituisce più unicamente 
un fatto di politica interna. Ad ogni 
tentativo messo in atto dall'esterno 
per « frenare il processo rivoluziona
rio » ha fatto seguito, sia pure cau
tamente, sia pure senza preoccupata 
convinzione, un progressivo cedimen
to del governo boliviano alle richie
ste delle forze popolari di sinistra che 
si riuniscono sotto il nome di « po
tere operaio». Fino a questo mo
mento Torres ha cercato di seguire 
la sfruttatissima politica del colpo al 
cerchio e del colpo alla botte. 

Conscio di svolgere al momento un 
ruolo insostituibile, ha evitato di ce
dere eccessivamente alle richieste del
la sinistra ma al tempo stesso anche 
di inimicarsi gli ambienti più stretta
mente legati arli Stati Uniti. Sono 
gli avvenimenti esterni ed interni, tut· 
tavia, a farlo rapidamente scivolare 
verso una politica nazionale, socialista 
sia pure alla maniera latino-americana 
ma sicuramente- e pacatamente anti-im
pcrialista. Gli Stati Uniti non guar
dano certo di buon occhio l'esperienza 
peruviana di Velasco Alvarado, assi
stono atterriti a quella cilena di Sal
vador Allende, con impotente preoc
cupazione allo smantellamento conti
nentale della cortina di isolamento 
che i'OSA di kennedvana memoria 
aveva costruito attornO' all'eresia cu
bana. E soprattutto non possono per
mettere che l'anello boliviano arrivi 
a cementare una catena di stampo 
continentale, nazionale ed antiameri
cana che da Cuba attraverso il Perù 
ed il Cile si spinge fino alle estreme 
propaggini dell'America del sud divi
dendo in due, in senso verticale, il sub
continente. 

Adattamento 

Ma ancor più degli Stati Uniti, a 
preoccuparsi sono i generali brasiliani 
ed argentini. La Bolivia per la sua 
posizione geografica e per il tipo di 
processo politico che fra mille condi
zionamenti e tentennamenti contiene 
in fieri, rappresenta per essi forse 
!'anello più pericoloso di questa ca
tena. Il processo rivoluzionario in 
Perù si origina si potenzia e si svolge 
aJ vertice, sia pure quello di una illu
minata gerarchia militare; in Cile la 
esperienza socialista di Allende poggia 
solo su una minoranza politica e il 
tacito ma cauto ed effimero placet 

della Democrazia Cristiana che resta 
l'ostico artefice e l'arbitro reale della 
situazione, in Bolivia è il popolo il 
nuovo protagonista, i sindacati, gli 
operai, gli studenti, gli intellettuali. Il 
processo è agli inizi, è ancora vago, 
ma reca in nuce i germi di una situa
zione che con il tempo potrà sfuggire 
di mano allo stesso Torres, il quale 
ora più che artefice degli avvenimenti 
è costreuo a seguirli adattandosi co
stantemente, quotidianamente ad essi. 
D'altronde, senza consenso popolare 
Joto-Joto (così chiamato per i suoi 
158 cm di altezza) potrebbe molto più 
facilmente trovarsi a dirigere qualche 
sperduta ambasciata all'estero o qual
che guarnigione sugli altipiani andini, 
che non la Bolovia in questo suo de
terminante momento. Ancora una ri
volta, nella provincia di Santa Cruz 
ri'schia di mettere in crisi il regime'. 
Gli insorti, fra i quali il col. Ram
berto Torres cugino del presidente, 
chiedono l'autonomia della regione, e 
dei suoi impianti industriali, in pre
visione di una rapida annessione al 
Brasile. Questa volta le responsabilità 
dei generali carioca appaiono fin trop
po evidenti. 

Ma ancora una volta è la mobili
tazione generale proclamata dalla po
tentissima Confederaccion Obrera Bo
liviana a sostenere il presidente e a 
dissuadere i suoi avversari. La rivo
luzione nazionale fa così un altro pas
so in avanti, il governo viene ristrut
turato, la parte più reazionaria di 
esso eliminata. I tempi sono divenuti 
oramai maturi perché la classe operaia, 
i sindacati, i partiti politici di sinistra 
si sentano in grado di alzare la voce, 
di pretendere qualcosa di più che non 
qualche demagogica concessione del 
governo, per salvare e garantire la 
loro rivoluzione nazionale dalle insi
die interne ed internazionali. Per Tor
res è ormai sempre più difficile ras
sicurare gli imprenditori stranieri, il 
Dipartimento di stato, i generali ar
gentini e brasiliani, e respingere nel 
contempo le rivendicazioni socialiste 
e nazionaliste degli operai. La ripresa 
della guerriglia (un focolaio dell'ELN, 
si stanzia a soli 140 km da la Paz), 
le manifestazioni di piazza {a Cocha· 
bamba la polizia è costretta a repri
mere duramente una dimostrazione 
"tudentesca), sono il sintomo di un 
rapporto, quello potere-masse reinstau
ratosi in Bolivia con l'avvento di Tor
res, che va rapidamente degenerando. 

Se, come ha rilevato giustamente 
flalistair Horne, « la Bolivia è un di
sco a 33 rivoluzioni al minuti », que-



sta tendenza naturale della politica di 
vertice, sintomatica ..i1 un potere che 
privo di basi int .ne poggia solo su 
mutevoli allean7c esterne, può essere 
invertita unicamente <la una parteci
pazione attiva, cosciente, fattiva della 
popolazione boliviana. Torres non ha 
una borghesia sufficientemente solida 
cui appoggiarsi. La configurazione so
ciale della Bolivia è di stampo del 
'utto particolare. Spezzettato il lati
i"lndo dalla rivoluzione nazionale di 
Paz Estenssoro, priva di una indu
stria diversificata, traendo sostenta
mento unicamente dai grandi giaci
menti di stagno, piombo, argento, oro, 
rame, tungsteno, dai giacimenti pe
troliferi, fra potere e base in Bolivia 
esiste il vuoto, sintomo della dipen
denza storica di questo paese dal ca
pitale nordamericano e tedesco, la con
traddizione in Bolivia commentano 
a tal proposito i trotzkisti - è fra im
perialismo e proletariato. 

Il primo soviet 

L'Assemblea popolare, l'unione cioé 
di quelle forze operaie, studentesche, 
sindacali che hanno consentito l'esi
stenza iri vita e la continuazione della 
« rivoluzione • iniziatasi fra mille ten
tennamenti con Ovando, rappresenta 
al momento l'unico antidoto alla cro
nica instabilità politica del paese ed 
al tempo stesso la base necessaria per 
corresponsabilizzare le forze operaie, 
sindacali, studentesche e politiche alla 
gestione del potere sulla via della ri
voluzione nazionale. Torres stesso è 
stato costretto dai fatti a convincersi 
di questa necessità pur non nascon
dendo la sua preoccupazione e valu
tando i rischi che essa comporta. Per 
quanto egli si sia affrettato, all'atto 
della sua sospiratissima costituzione, 
ad affermare che « essa non è che 
l'anticipazione dell'Assemblea Nazio
nale che sarà eletta dopo l'approva
zione popolare di una nuova costitu
zione attualmente allo studio», appa
re fin troppo evidente che questo 
nuovo strumento, sia pure con fun
zioni puramente consultive, definito 
il primo soviet dell'America Latina, 
costituisce un punto fermo nella sto
ria delle rivendicazioni popolari non 
solo della Bolivia ma dell'intero con
tinente latino-americano, e in quanto 
tale può costituire l'origine di una se
rie di processi politici imprevedibili 
non solo dalJ 'abilissimo Torres ma dal
le stesse forze che lo compongono. 

Per 1~ prima volta oggi si può real
mente parlare di rivoluzione nazionale 
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in Bolivia. L'assemblea popolare, for. 
mata per il 60 per cento da operai, 
per il 30 per cento da salariati della 
classe media e da contadini, per il re
stante dieci per cento da rappresen 
tanti di partiti politici, contiene in 
nuce i prodromi di un modello boli
viano, in cui a quattro anni di distan
za dalla morte del Che, il socialismo 
rappresenta più che un'utopia una po
tenziale realtà che scaturisce dal basso, 
dalle forze del lavoro, che corona cen
tocinquanta anni di sanguinose lotte 
operaie. Inutilmente Torres ha ten
tato di ricondurre l'iniziativa di que
sto processo nelle mani del suo go
verno proponendo un graduale pas
saggio al socialismo in Bolivia attra
verso l'opera di comitati di coordina
mento rivoluzionario, emanazione di
retta del potere militare, incaricati di 
spianare la strada ad una Bolivia so
cialista. L'assemblea popolare e le for
ze che la compongono hanno oppo
sto un energico e netto rifiuto a que
sto tentativo di snaturare la vocazione 
puramente popolare di questo proces
so politico che in quanto si origina 
dal basso, unicamente dal basso può 
t:ssere diretto e portato avanti. L'espe
rienza socialisteggiante di Paz Estens· 
soro, il suo coraggioso tentativo di 
conferire una nuova dignità alla po
polazione boliviana, i suoi successivi 
cedimenti alle schiaccianti pressioni 
del governo nordamericano e delle sue 
emanazioni capitalistiche, il suo for
zato tradimento di quella politica che 
avrebbe dovuto rappresentare la prima 
via nazionale per la Bolivia, costitui
scono oggi per la popolazione boli
viana un precedente ed un "incentivo 
ad evitare che un esperimento di tale 
portata rivoluzionaria quale è quello 
che le avanguardie stanno vivendo in 
Bolivia possa venire inficiato. 

Ha scritto Andres Soliz che la « Bo
livia del luglio 1971 non è né quella 
del 9 aprile 1952, in cui il popolo 
e riuscito a conquistare il potere, né 
quella del 21 luglio 1946, in cui la 
estrema sinistra aveva paradossalmen
te contribuito a installare la destra al 
potere nel tentativo di rovesciare un 
governo nazionalista». La Bolivia del 
1971 ha davanti a sé entrambe le 
prospettive: un accentuato processo 
socialisteggiante (e non nella accezio
ne latina-americana del termine) che 
fatalmente porterà ad una completa 
ristrutturazione del potere e dei suoi 
capisaldi militari, politici, economici, 
o il ritorno al pugno duro del governo 
nel tentativo di annullare definitiva
mente i processi di sviluppo fin qui 

determinatisi e che hanno finito per 
coinvolgere sempre più la popolazione 
e non solo le sue avanguardie sinda 
cali e politiche. 

Processo rivoluzionario 

All'assemblea popolare le propag
gini più estreme, quelle rappresentate 
dal partito comunista filo-cinese, han· 
no già anticipato l'eventualità di una 
simile situazione e hanno chiesto la 
immediata destituzione di Torres uni
tamente al riarmo delle milizie ope
raie a salvaguardia di un nuovo si
stema caratterizzato dalla direzione po
litica e militare delle masse. Certo, la 
Bolivia non è giunta ancora ad uno 
show-down con Torres ed il suo go
verno, ma è altrettanto certo che la 
politica degli equilibrismi fin qui adot
tata dal presidente boliviano non tro
va un'oggettiva collocazione nell'am
bito di questo processo di stampo emi
nentemente popolare, antimperialisti
co, anticapitalistico e proletario. 

Al di là comunque di qualsiasi eu
forica valutazione che l'esperimento 
boliviano possa suscitare nell'osserva
tore internazionale e maggiormente in 
quello boliviano, tornano d'attualità 
le parole che Regis Debray dedicò dal 
carcere di Camiri alla situazione bo
liviana all'indomani delle prime spe
ranze suscitate dalla svolta nazionale 
di Candia: «Ciò che si sta aprendo 
nel paese non è evidentemente un 
processo rivoluzionario reale, ma solo 
una possibilità. E' innegabile che una 
porta si è aperta. Tuttavia non si può 
ancora prevedere che cosa passerà at
traverso di essa, se il governo civile 
militare varcherà la soglia oppure no. 
Bisogna aiutarlo a varcarla, spingerlo, 
fargli da motore. E se si rifiuta di 
andare avanti, saranno chiare le re
!>ponsabilità storiche ». 

L. V. • 
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europa 

~agenda 
lll 
dieci lingue 
di Gugllelmo Angell 

E' una comunità frustrata e zoppicante 
quella che Il 21 giugno ha aperto 

finalmente la porta alla Gran Bretagna 
ratificando, in sostanza, l'accordo raggiun
to da Pompidou e Heath il 7 giugno a 
Parigi. Di fronte al concretizzarsi dell'ege
monia tedesca la Francia, compiendo una 
fuga in avanti, ha preferito aumentare 
la famiglia scavalcando gli altri partners 
e cercando un dialogo diretto con Lon
dra, non limitato ai soli problemi del mer
cato comune, ma esteso all'insieme dei 
grossi problemi politici: quali ad esem
pio quello dei legami P.rivilegiati che 
uniscono l'Inghilterra agli USA in campo 
atomico. E cosi le difficoltà del nego
ziato, anche quelle più importanti (vedi 
il problema della sterlina) si sono sciolte 
come neve al sole e i sei diventeranno 
dieci a partire dal 1 gennaio 1973. Se 
da una parte il capitalismo francese do
vrà ora affrontare un nuovo e temibile 
concorrente (ciò che aveva sempre te
muto e che aveva determinato, almeno in 
parte, l'atteggiamento negativo di Parigi 
di fronte al problema dell'ingresso del
l'Inghilterra) d'altra parte avrà la contro. 
partita politica di un'Intesa con Londra 
indispensabile per controbilanciare l'at
tuale predominio tedesco, tanto più che 
se Londra non si è espressa ancora chia
ramente sulla sua politica atlantica (ciò 
che costituiva un altro degli ostacoli, ma 
soprattutto agli occhi del defunto gene
rale) il suo punto di vista sul problema 
della «sovranazionalità .. concorda piena
mente con quello francese. 

Quanto al capitalismo inglese, esso 
aveva impellente bisogno di un nuovo 
spazio e di nuovi sbocchi, tali da per
mettere un incremento soddisfacente del 
tasso di sviluppo dell'economia. D'altra 
parte, se è vero che In certi settori (side
rurgia, automobile eccetera) le sue ca
pacità sembrano piuttosto compromesse, 
è altrettanto vero che in altri settori (elet
tronica aeronautica fibre sintetiche indu
stria petrolifera eccetera) esso si trova 
in una posizione molto più vantaggiosa 
di quelle di buona parte dei suoi con
correnti continentali, grazie ad una tec
nologia più avanzata e ad una più gran
de dimensione delle imprese. Inoltre la 
tendenza alla concentrazione del capitale 
a livello europeo che interessa anche 
l'Inghilterra (si veda la fusione Dunlop
Pirelli) ha fatto sentire alla borghesia 
inglese la necessità di essere presente e 
di poter esercitare Il suo controllo su 
quella sovrastruttura che bene o male si 
sta creando, al livello europeo, su que
sta nuova base economica. Resta ora, 
al governo Heath, da fare ingoiare il 
rospo alla classe operala inglese che 
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sarà chiamata a fare le spese dello 
sforzo di razionalizzazione cui dovrà sot
toporsi l'economia britannica. A questo 
proposito molto oculatamente esso si è 
già dotato degli strumenti necessari (leg
ge antisciopero) forgiati del resto dal 
•socialista .. Wilson. 

L'euforia che ha seguito il felice esito 
dei negoziati di adesione è servita • al
meno in parte• a distogliere l'attenzione 
dalle crisi e dall'impasse in cui si trova 
non solo il processo di integrazione eco
nomica, ma lo stesso funzionamento del 
mercato comune, dopo la decisione uni
laterale tedesca del 5 maggio scorso di 
fare oscillare liberamente il marco. Ma 
a niente sono servite le riunioni dei mi. 
nistri delle Finanze del 15 giugno e del 
1 luglio, né le proposte conciliatrici della 
Commissione (improntate ad un certo 
divisismo inviso come il fumo negli oc
chi al .. socialista .. Shiller), a niente in
fine è servito il viaggio di Pompldou a 
Bonn. I tedeschi non solo non intendono 
ritornare al sistema delle • parità fisse 
di cambio "• ma chiedono ai loro partners 
un allargamento dei margini di oscilla
zione di tutte le monete europee nei 
confronti del dollaro. 

I sei, secondo Bonn, dovrebbero pre
sentarsi con questa posizione comune 
alla prossima riunione del fondo mone
tario internazionale, prevista per Il mese 
di settembre. La tesi tedesca, che Bonn 
cerca di spacciare come una prova della 
volontà di autonomia nei confronti del 
dollaro non è certo invisa a Washington 
che la preferisce senz'altro a qualsiasi 
forma per quanto timida di controllo sui 
movimenti dei capitali. Essa comunque 
ha il merito di porre, almeno indiretta
mente, il problema del dollaro. Ma nes· 
suno in Europa vuole realmente porre 
sul tappeto questo problema, la cui so
luzione in realtà condiziona ogni velleità 
di costruzione dell'unione monetaria. Se 
i sei sono divisi sui problemi monetari, 
non hanno trovato alcuna difficoltà nel
accettare di comune accordo alcune rac
comandazioni molto gravi dell'esecutivo 
di Bruxelles in materia di politica con
giunturale, ctie ispirandosi al principio 
della " crescita nella stabilità .. mirano 
tra l'altro a porre fin d'ora un freno agli 
aumenti salariali, ritenuti la causa princi
pale dell'inflazione e dell'instabilità eco
nomica. 

Quanto alla concertazione delle politi
che di bilancio prevista dal piano Werner, 
la prima riunione, dedicata all'esame dei 
bilanci del 1972, avrà luogo ad ottobre. 
Essa dovrebbe permettere di fissare in 
comune le grandi opzioni delle politiche" 
di bilancio nazionale. 

Mentre il processo di integrazione su
bisce un colpo di arresto, in parte do
vuto alle difficoltà sorte in seno alla 
vecchia famiglia, in parte dovuto all'at
tesa di rimescolare le carte In compagnia 
più numerosa, si assiste abbastanza pa
radossalmente ad un rilancio della di
scussione su tutti i problemi politici che 
sono da anni sul tappeto (sicurezza eu. 
ropea, disarmo, truppe alleate a Berlino, 
eccetera) e da ogni parte si insiste sulla 
necessità di un maggiore e più efficace 
coordinamento delle politiche estere. 
Qual.e sarà il quadro istituzionale In cui 
si svolgerà questo coordinamento? Le 
istituzioni di Bruxelles non hanno alcuna 
vocazione politica, né sembra che Il cor
rettivo che si è voluto introdurre con 11 
piano Da11ignon possa modificare sostan-

zialmente le cose. La sola organizza
zione, fondata su di un trattato, e che 
sia istituzionalmente competente in ma
teria di politica estera e di difesa è 
l'UEO (Unione Europea Occidentale) di 
cui erano già membri i sei più l'Inghil
terra, e alla quale sono stati invitati ao 
aderire anche la Danimarca e l'Irlanda e 
la Norvegia. 

Nonostante le recenti dichiarazioni in.. 
glesi davanti all'assemblea di detta orga
nizzazione che tendano a sottolineare 
come essa sia il luogo ideale per la ricerca 
di una cooperazione più stretta in campo 
politico, sembra più probabile che si con
tinui a preferire il metodo dei contatti 
bilaterali. 

I giochi ormai si fanno a tre. Quando 
poi ci sarà bisogno di una • Chambre 
D'Enregistrement "• anche l'UEO (perché 
no?) potrebbe andare bene. Comunque 
le occasioni di effettuare delle scelte 
politiche non mancheranno anche quan
do si tratterà, in apparenza, di risolvere 
problemi economici. Proprio in questi 
giorni gli americani hanno avanzato pro
poste per l'apertura di un grande nego
ziato per la liberalizzazione del commer
cio mondiale, una specie di • Kennedy 
round .. bis. Un mercato unico di 250 
milioni di consumatori, legato da accordi 
preferenziali con un gran numero di paesi 
• terzi • non può non preoccupare gli 
Stati Uniti (e anche il Giappone). Le con
traddizioni interne al sistema imperialista 
mondiale tendono ad acuirsi sempre di 
più. • 



l strate·gia usa 

Alla ricerca 
del terzo 
gendarme 
di Luciano Vasconl 

E ra farina del sacco di Kissinger il discorso che Nixon ha pronunciato il 6 luglio a Kansas City, duran
te la marcia di trasferimento verso la cosiddetta Casa Bianca estiva di San Clemente, la prediletta 

residenza californiana. Perfino la città sembrava essere stata scelta con malizia: da Kansas City, attraverso 
oscuri legami con la malavita, aveva spiccato il suo balzo politico Truman, il presidente che si era illuso 
di avere il monopolio atomico. Adesso tutto sta cambiando, ha detto Nixon, e nel giro di dieci anni non 
"i saranno più due super-potenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, ma almeno cinque grossi «centri di po
(ere », perché si aggiungeranno l'Europa occidentale, il Giappone, la Cina. Poi Nixon ha evocato le co
lonne e i monumenti di Washington per lasciarsi andare a fosche predizioni: potrebbero trasformarsi in 
ruderi, come quelli dell'antica Grecia e dell'Impero romano. Conclusione: prendere atto della realtà, 
rimboccarsi le maruche e occuparsi «dei intravvedeva un nuovo equilibrio « po- « disimpegno » dalla sporca guerra. 
fatti di casa nostra». licentrico », o « multipolare », al posto Stendendo queste note non si sa 

Il tocco a1le corde dell'isolazionismo del bipolarismo russo-americano. Na- quel che Kissinger abbia conduso du
è stato demagogico: mai come adesso tura1mente non si tratta soltanto di rante la sua ispezione a Saigon e nei 
l'America vuole essere attiva e presen- realismo, ma di come adottare a chan- contatti a Parigi, dove le trattative 
te dovunque le sia possibile, ma ha bi- ging world, un mondo che cambia, agli di pace si erano tr-ascinate senza co
sogno di dimostrare l'infondatezza di interessi americani. In tale prospet- strutto per il sabotaggio americano. 
una strategia che l'ha portata a rom- tiva il Vietnam, dato che l'avventura fi- Comunque, a Saigon, l'inviato ed emi
persi le ossa in Vietnam come se fosse nisce ma1e, perde di significato, e nenza grigia di Nixon ha visto gli at
quella l'ultima spiaggia per non far la Kissinger, il consigliere strategico del tua]i tiranni, Van Thieu e Cao Ky, ma 
fine dell'antica Grecia o dell'antica presidente, aveva studiato proposte in- anche alcuni capi della «opposizione 
Roma. Nel conto del dossier vietna- tercambiabili. Il fatto che Nixon abbia lega1e », fra i quali spiccava il gene
mita dopo i profitti ci sono le perdi- spostato l'acc;ento dal Vietnam ai nuo- rale Duong Van Minh. Costui, il famo
te: la guerra ha consentito il più lungo vi cinque grandi, proprio mentre Kis- so « Big » Minh scoperto da John 
boom finanziario della storia america- singer era in missione speciale fra Kennedy nel 1963 quando si trattava 
na, ma ormai bisogna escogitare altri Saigon e Parigi, prima di raggiungere di liquidare Diem, è sempre disponibi
mezzi per essere insieme « ricchi e il suo capo a San Clemente, poteva le per ripetere un colpo di Stato a fini 
sani», contro le sfide comuniste di essere huon segno per i vietnamiti; al neutralisti, nel caso gli altri non accet
Russia e Cina, contro le impreviste limite il discorso di Kansas City, se i tino un passaport~ e un .conto in ban
ma dure concorrenze dell'Europa e presidenti americani debbono essere ca suppleme.ntare m. ~lor~da. 
del Giappone. . presi sul serio dopo la pubblicazione 9uant~ a1 comumstt, s1 muovono or-

Era da un pezzo che Henry Kissin- del dossier segreto del Pentagono, po- fù~ai coLen ilDucolThotello daXlla paThrte del m~-1 d · · A · bbe .1 l ., d I co~-: e e uan uy per 1 
_ger, te esco trapiantato m menca, tre essere 1 segna e ptu concreto e Nord-Vietnam, la signora Binh per il go-

verno provvisorio dei guerriglieri sud
vietnamiti fanno il bello e il cattivo 
tempo; il bello sono le proposte sem
pre più precise di .negoziato concreto 
(decisiva quella di abbinare la restitu
zione dei prigionieri Usa a scaglioni 
con la partenza delle truppe americane, 
entrata ufficia1mente nel piano in set
te punti del Vietgong); il cattivo tem
po è la promessa, tutt'a1tro che plato
nica, di continuare a combattere se 
Nixon crede di menare il can per l'aia. 
I cinesi hanno dato il loro pieno appog
gio diplomatico alle proposte di pace 

Il presidente Nixon --+ 
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e, sull'altro piano, hanno concluso un 
nuovo accordo di assistenza militare 
(la prudenza non è mai troppa). I so
vietici, che erano rimasti tagliati fuori 
nella fase decisiva della svolta bellico
diplomatica - quando Nixon si era 
cacciato nel Laos provocando la ga
ranzia militare cinese al Vietnam set. 
tentrionale -, hanno fatto buon viso 
a cattivo gioco e han dovuto, logica
mente, approvare le iniziative di Hanoi 
e del Vietcong. Sono cose note, con svi
luppi continui e positivi (vale la pena 
sottolineare, come sempre, il tempismo 
della diplomazia comunista vietnamita). 

Gli americani dovrebbero decide
re, e si diceva che Le somme dell'ispe
zione Kissinger sarebbero state tirate 
a San Clemente. Non essendo possibile 
pronosticare soltanto a 61 di logica le 
pensate degli stateghi americani (come 
insegna il dossier McNamara) son di 
obbligo prudenza e scetticismo. Ma 
vale la pena, oltre al discorso di Kan
sas City, rivelatore di una tendenza 
(non ancora di una decisione pratica 
sul Vietnam), seguire le linee di mo
vimento di questa nuova strategia ame
ricana, appena abbozzata, di cui si at
tende una definizione. 

Va subito detto che gli americani 
non rinunciano alla Loro tradizionale 
strategia di blocco: in questo senso 
non c'è alcun « disimpegno», ma solo 
un tentativo di aggiornamento. Nella 
migliore delle ipotesi se ne andranno 
dal Vietnam e dal resto dell'Indocina, 
ma puntano ad un sistema di alleanze 
di cui il Giappone dovrebbe essere iJ 
pilastro nello scacchiere asiatico, per 
la sua forza economica e militare ( que
sta in parte contenuta dagli stessi ame
ricani, ma fino a quando?). Per la Cina 
- essendo lei l'obiettivo di tutti i siste
mi d'alleanza architettati da americani e 
da sovietici (non dimentichiamo il 
progetto Brezhnev di « patto di sicu· 
rezza asiatico » offerto a tutti eccetto 
che a Pechino) - diventa essenziale, 
non soltanto ideologico, il rifiuto di 
qualsiasi blocco militare. Ciò dà a Pe
chino un margine notevole di azione 
diplomatica, e di credibilità, nella mi
sura in cui si oppone agli altri blocchi 
assicurando di non volerne creare uno 
proprio (ciò rappresenta, come è noto, 
anche la via d'uscita per il Vietnam 
riunificato e neutrale sul piano militare, 
a garanzia degli equilibri futuri nel Sud
Est asiatico). Una politica coerente dei 
cinesi partendo da tale presupposto 
potrebbe esercitare un freno non in
differente sul Giappone, a vantaggio 
della pace mondiale. Quella delle futu
re relazioni cino-giappqnesi è una par
tita tutt~ da giocare, aÌ'trettanto decisi-
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va degli accordi di coesistenza che si 
potranno stipulare fra Pechino-Wa
shington e Pechino-Mosca. 

Ciu En-lai sta giocando tutte le 
carte della coesistenza sul ripudio dei 
blocchi, ed è una tendenza di estre
mo interesse per tutti, comprese le 
forze rivoluzionarie autonome che sa
rebbero sottratte dall'ipoteca degli 
equilibri internazionali di potenza. Un 
altro qualsiasi Vietnam, per esempio, 
non sarebbe più considerato una « sfi
da cinese » all'America (o al Giap
pone, o all'Urss, o all'India ecc.). 
Certo, simile piattaforma non signifi
ca rinuncia alla rivoluzione in quan
to fatto autonomo, interno, quale era, 
del resto, il caso del Vietnam. Bisogna 
vedere se gli americani e tutti gli al
tri accetteranno simile impostazione: 
le illusioni sono premature a dir po
co, perché, in definitiva, vuol dire ri
nuncia al ruolo di « gendarmi mon
diali ». La vera coesistenza passa per 
questa strada obbligata: ne vediamo il 
primo abbozzo, il primo tentativo; la 
strada nazionale vietnamita al sociali
smo dimostra quanto sia stato arduo, 
lungo, sanguinoso, tuttora irrisolto, ta
le esperimento. 

Nixon, con il discorso di Kansas 
City, e per lui Kissinger, teorizzano 
tuttora i « centri di potere », cioè in 
definitiva puntano a una nuova, « ra
gionevole » spartizione in sfere d'in
fluenza. La Cina rifiuta proprio que
sto e, pur avendo dato e continuando 
a dare garanzie, rinunciando a priori 
ad un suo blocco, capovolge l'imposta
zione tradizionale che è alla base del
la strategia americana e sovietica. Gli 
americani accetterebbero molto più 
facilmente uno scambio tipo Yalta in 
Asia, cioè sfere d'influenza delimitate, 
piuttosto che la codificazione interna
zionale dell'autonomia (altrettanto va
le per l'Urss). Gli americani preferi
rebbero accettare la Cina in funzione 
di terzo« gendarme», garante dell'« or
dine» (vecchia tesi Lippmann: dare 
alla Cina la sua sfera d'influenza) piut
tosto che rischiare la «anarchia. inter
nazionale. Basta riflettere sul divario 
di concezione e di obiettivi per capire 
quanto sia lunga la strada per una in
tesa. Ci saranno i vietnamiti a dimo
strare la validità dell'asserto cinese, per 
la loro assoluta indipendenza da qual
siasi « centro internazionale » ( secon
do la fraseologia comunista) o da qual
siasi « centro di potere » (usando i 
termini di Nixon-Kissinger), ma gli 
stessi vietnamiti, anche dopo l'indipen
denza, saranr\o sospettati di voler con
tagiare altri jpaesi e movimenti rivo
luzionari. Si scontreranno ancora, in 

pratica, per un lungo periodo, una in
terpretazione poliziesca della coesisten
za (mantenimento dello status quo) 
e una interpretazione rivoluzionaria 
( pur senza un Comintern cinese). 

Per l'Europa se non è zuppa è pan 
bagnato. Il « policentrismo » di Kis
singer è soltanto una formula più sofi
sticata della dottrina della sovranità 
limitata di Brezhnev: visto che in Eu
ropa occidentale crescono le tendenze 
autonomistiche, ebbene lo stratega
ideologo di Nixon non fa altro che in
ventare una dottrina della « autonomia 
limitata » (dal capitale Usa dove può 
infiltrarsi, oppure da mezzi più radicali 
d'intervento se non basta). Soprat
tutto, quella piattaforma presuppone 
che il potere, in Europa occidentale, 
sia gestito da forze di destra, capaci 
di sventare dei « Vietnam elettorali » 
(o, come dicono gli americani, « spa· 
ghetti con salsa cilena »). Anche sulle 
nostre sponde, quindi, si scontrar.o due 
interpretazioni della coesistenza: la poli
ziesca (aggravata dal fatto che in Euro
pa, presa a sè stante, la reputazione 
di Brezhnev è più bassa di quella di 
Nixon) e la autonomistica (se non 
vogliamo dire COf'! troppa faciloneria 
« rivoluzionaria »). Si deve aggiunge
re che la interpretazione autonomisti
ca ha sublto un duro colpo dal recente 
comunicato Pcus-Pcf, nel quale i co
munisti francesi negano esista una dot
trina Brezhnev della sovranità limi
tata: per il compagno Marchais, in al
tre parole, la Cecoslovacchia si fa ma 
non si dice, e qui siamo ai vertici del
l'auto-castrazione politica. Detto in sin
tesi, in Europa le prospettive sono an
che più balorde che in Asia, malgrado 
la forza del movimento operaio e de
mocratico. 

Dal Vietnam, come si vede, il di
scorso va molto lontano e ci riguarda 
tutti, perché la revisione strategica 
americana avrà un prezzo, anche nella 
migliore - e non scontata - delle 
ipotesi: la vittoria, ampiamente meri
tata, dei vietnamiti. Quel prezzo non 
è ancora fissato, e le contraddizioni al
l'interno del sistema capitalistico la
sciano egualmente margini all'autono
mia: ma è decisivo stabilire se debba 
essere gestita dalle destre o dalle si
nistre. 

L. V.• 



tran In coincidenza con l'intensificarsi del
la protesta popolare, nelle forme che 

L' lt t• una scena politica disarticolata come 
quella iraniana è in grado di esprime-a erna wa re, e quindi anzitutto a livello di orga-

d il 
nizzazioni studentesche o di nuclei di e a guerriglia, il regime ha dénunciato com-
plotti coordinati dall'esterno e ha co
minciato a colpire gli oppositori. lt berviolenza 

di Vittorio Vimercati 

S i apprende dai giornali che il pri
mo ministro iraniano Hoveida è 

stato il grande protagonista della cam
pagna elettorale per le elezioni gene
rali dcl 9 luglio. L'esito della consul
tazione ovviamente non era in dub
bio. Il partito governativo Iran Novin 
(nuovo Iran), il partito dello Scià, 
il partito delle riforme, non ha rivali, · 
malgrado gli sforzi del Mardom, che 
fa la figura un po' stenta di partito del
l'opposizione di Sua Maestà. Hoveida 
comunque si è impegnato a fondo, re
citando a seconda dell'uditorio la par
te dello statista consumato o quella 
del tribuno che si rimbocca le maniche 
o quella dell'uomo di mondo: si tratta· 
va soprattutto di scuotere le masse 
dalla loro passività, al fine di ottenere 
una partecipazione al voto più consi
stente di quella delle passate consulta
zioni (il 12-15 per cento nelle elezioni 
del 196 7). Il rito elettorale ha sue 
esigenze, che vanno rispettate. 

L'importanza che l'Iran ufficiale ha 
conferito alle elezioni del 9 luglio, 
perfettamente inutili ai fini della lotta 
politica, si spiega però anche con l'in
tenzione di concorrere a neutralizzare 
l'immagine che lo stillicidio di processi 
politici in corso ormai da mesi contro 
l'opposizione rischia di dare dell'I ran 
nel mondo. Le notizie di fonte irania
na su tali processi sono sempre state 
scarse. Spesso si sa solo che il processo 
è stato celebrato e che determinate sen
tenze sono state emdse; spesso la no
tizia riguarda direttamente l'esecuzione 
della sentenza: e la sentenza è in molti 
casi la condanna a morte. I. patrioti che 
non cadono direttamente sul campo 
negli scontri con le forze militari ven
gono sommariamente processati e fu. 
cilati. La « vendetta » del regime è 
inflessibile, anche se non manca mai 
l'ufficio stampa competente per preci
sare rango e attribuzioni del tribunale 
che l'ha eseguita. 

La repressione è entrata nella sua 
fase più cruenta dal dicembre scorso. 

saglio principale è il Movimento Na
zionale Iraniano, che sarebbe sostenu
to dall'lrak; ma è noto che le accuse 
reciproche di interferenza fra Teheran 
e Baghdad sono non di rado semplici 
coperture propagandistiche. E' signi
ficativo dcl resto che l'artefice della 
Savak, la polizia politica iraniana, il 
geo. Bakhtiar, sia diventato il capo del 
movimento prima di essere assassinato 
da un agente segreto del governo del
lo Scià. « La Savak vede i fantasmi>, 
commentò l'econami.rt. Di più tangi
bile c'è il moltiplicarsi di episodi di 
guerriglia urbana ( il 13 maggio una 
banc:t di Teheran è stata presa d'as
salto con la tecnica dei Tupamaros) 
e l'impressione di un progressivo esten
dersi della resistenza in certe zone peri
feriche dell'immenso paese. 

La durezza con cui il governo sta 
reagendo è un sintomo di debolezza? 
Probabilmente non va sottovalutata la 
capacità di ripresa del regime dello 
Scià. Per scongiurare una frattura ver
ticale dello stato, lo Scià non ha 
esitato n"el lontano 1963 a lanciare quel
la che la retorica ufficiale definisce la 
« Rivoluzione bianca ». Con risultati 
quantitativi non indifferenti, e per te
ner vivi i sentimenti di fervore nazio
nale, non necessariamente i migliori, 
ha scoperto per l'I ran una vocazione 
da grande potenza, compiacendosi an
che di qualche venatura neutralista 
( « non tollereremo una presenza ame
ricana nel golfo né un ritorno striscian
te inglese dopo il 1971 »). La rivolu
zione antifeudale è stata voluta dalla 
Corte, dalla casta di tecnocrati che lo 
Scià ha scelto come comprimari e dai 
consiglieri americani. L'obiettivo è la 
costi~zione di ceti intermedi in gra
do di assorbire gli effetti del progres
so e della modernizzazione confonden
do i termini della lotta di classe. L'in
conveniente però è, che i pur sensibili 
progressi realizzati fin qui hanno por
tato a un incredibile gonfiamento di 
settori che non possono essere rap
presentattv1 dell'I ran nella sua inte
rezza e che quindi non riescono a com
pensare le contraddizioni di questo 
singolare sviluppo dall'alto. Teheran 
è diventata una città ipertrofica in 
cui si riflette l'impotenza del paese: 
si capisce cosl per esempio perché gli 

studenti, i più colpiti dallo scarto fra 
le campagne che hanno lasciato e la 
grande città, siano il centro più attivo 
e irascibile dell'opposizione. ·La stessa 
artificiosa insistenza sui motivi n112io
nalisti, con le varie rivendic112ioni di 
sovranità o di alta influenza nel Golfo 
Persico, non possono non iocoraggiare 
le tendenze più re112ionaric .eh.e J.a « ri
voluzione bianca » non ha certo elimi
nato, ma al più riorientato verso sboc
chi più produttivi. 

E' appunto questa fase di sospesa 
transizione che spiega la prova di forza. 
Il regime è deciso ad impedire sul na
scere il formarsi di un'alternativa: tan
to più se dotata dei mezzi d'analisi e 
d'azione che sono possibili in una so
cietà che sta entrando, nonostante ·i 
ritardi e le sfasature, nel sistema capi
talista di tipo neocoloniale. Lo Scià è 
convinto di poter vincere la gara con
tro il tempo perché i quadri dell'oppo
sizione che ha abbracciato la via vio
lenta sono ancora esigui («poche cen
tinaia o al più un paio di migliaia di 
deviazionisti», «una gioventù rivoluzio
naria intrisa di spirito d'avventura e 
carente di motivi politici»). E c'è 
la forza deterrente delle fucil112ioni in 
serie. Il solco aperto dalla violenza « le
gale » potrebbe avere tuttavia effetti 
gravi a lungo termine, coinvolgendo lo 
stesso Scià, che fatica sempre di più -a 
difendere la sua immagine paternalisti
ca. E sempre più falso risuona il grido 
tradizionale di Diavidchah (viva lo 
Scià) che conclude le cerimonie pub
bliche. • 


