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UN PRESI I JEN'IE 
DI 

QUALITX 
di Ferruccio Parri 

D icembre e Gennaio saranno mesi 
cruciali per la Democrazia Cri

stiana, e decisivi del resto anche per 
l'orientamento delle altre forze poli
tiche. La scelta del candidato alla Pre
sidenza, la condotta delle elezioni, la 
formazione del nuovo Ministero, con 
l'aggiunta della grana disturbatrice del 
referendum anti-divorzio, saranno la 
prova del fuoco: daranno la misura 
della compattezza raggiunta dal par
tito dopo il recente Consiglio nazio
nale e della sua reale capacità di una 
strategia unitaria. 

La sostanza e il tono delle dichia
razio11i di Forlani indicano quanto 
siano preoccupanti nel giudizio dei 
dirigenti, in confronto alla deliberata 
ed ancora in corso ristrutturazione del 
partito, le scadenze e le scelte ed i 
negoziati che esse comportano. Forlani 
è ben convinto che ogni altra strada 
non diretta a posizioni unitarie ed al 
concentramento degli sforzi condur
rebbe alla impotenza del partito, pro
prio nell'anno conclusivo e decisivo 
della Legislatura. 

Egli preferisce prudentemente di 
non qualificare la sua posizione gene
rica e politicamente agnostica di « cen-
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Giulio Andreotti e Emilto Colo11ttJo 
tralismo », ma una certa qualificazione 
di fatto è già segnata dall'intenso la
vorio ora in sviluppo nel partito per 
realizzare un primo grado di unifi
cazione interna attraverso un coordi
namento vincolante col grosso doro
teo dei tre maggiori gruppi dissenzienti 
(Fanfani, Colombo-Andreotti, Taviani). 
Cioé, un blocco cli centro. Gli osser
vatori esterni peraltro crederanno al 
fatti. Cosl lamentevole è stata in que
sti due ultimi anni la storia interna 
di ql!esto partito, che la disaggrega
zione progressiva ha ridotto sempre 
piì1 ad una lega elettorale di gruppi 
di potere e di consorterie, da giusti
ficare qualche scetticismo sulla validità 
e stabilità delle unificazioni. Il primo 
tempo di scontro sarà quello della 
scelta del candidato, ed anzi, della 
procedura per la scelta. Forlani ha for
tificato il suo blocco di centro con 
le difese del 15 e dcl 10 per cento, 
ma se è vero che le frazioni dei mo
rotei, della Base che non sta con 
Fanfani, e di Forze Nuove non sa
ranno tutte estromesse come frange 
dalla nuova legge elettorale interna, 
dovrebbe rimaner pres11mibile il loro 
sforzo per condizionare le scelte della 

maggioranza. Attendendo, tuttavia, 
ancora una volta la prova dei fatti, 
tanto è stata modesta nel recente 
passato democristiano l'incidenza sul
l'indiri?.zo del partito di queste forze 
incerte e disunite, che pur rappresen
tano una forte frazione, socialmente 
ben significativa, dell'elettorato demo
cristiano. 

Asteniamoci dall'almanaccare sulle 
voci che s'intrecciano e si rincorrono 
negli ambienti romani intorno alle can
didature oresidenziali, e ai modi di 
scelta, nei riguardi sia del partito, 
sia degli alleati, sia degli oppositori. 
Sono indicazioni e sondaggi interessati 
e strumentali, di valore provvisorio e 
ancora d'incerta attendibilità, pur ap
parendo per ora più forte nell'ambito 
del partito la candidatura Fanfani. E 
non è certo indifferente la chiara vo
lontà democristiana di assicurare al 
partito la presidenza della Repubblica, 
lasciando se mai ad un laico la pre
sidenza della Camera, e di riservare di 
fotto al partito la designazione del 
candidato. 

Anche quegli organi che come 
l'Astrolabio, non considerano materia 
propria la cronaca politica non pos-



sono non prestar attenzione a circo
stanze destinate ad aver peso nella 
politica italiana, quali, oltre la figura 
del futuro presidente il suo possibile 
ascendente e la capacità d'influenza, 
gli eventuali condizionamenti che po
tessero derivare verso il suo partito 
e verso gli altri dal modo della sua 
scelta, e dai negoziati che la possono 
accompagnare nei riguardi sia del 
primo sia dei secondi. 

L'elettore italiano, purtroppo, asse
gna alla Democrazia Cristiana il posto 
della forza che apre ed intavola il 
negoziato, ma in condizioni diverse, 
cioé politicamente più complesse, di 
quelle che hanno accompagnato le pre
cedenti elezioni presidenziali. Forti 
movimenti sociali hanno agitato il 
paese, esercitando sui partiti e sui go
verni una pressione, che rimane tra i 
fattori del nostro domani politico. Il 
malcontento ha spinto avanti il neo
fascismo e gli estremismi di sinistra. 
Speriamo nelle schiarite di domani. 
Per ora l'orizzonte turbato promette 
anni difficili per il nuovo presidente. 
Ci congratuleremo con lui quando sarà 
eletto, ma in fondo, se uomo di co
scienza, avremo ragione di compian
gerlo. 

Se i popoli potessero modellare se
condo le esigenze del momento i loro 
capi, ora vorrebbero come requisiti 
fondamentali una grande autorità mo
rale ed umana congiunta ad un inal
terabile senso di equilibrio politico e 
ad una vigile sensibilità sociale. Se i 
candidati m'tggiori che i democristiani 
possono offrire non mancano di Que
sti requisiti, si deve comprendere 
come da sinistra si guardi al nuovo 
capo come garante di una fedeltà 
democratica, intimamente antifascista, 
pit1 lata ed operante della sola osser
vanza formale, cioé sempre equilibrata 
rispetto alle interpretazioni restrittive 
implicite in soluzioni politiche sul tipo 
dei blocchi dell'ordine, e sempre equi
librata tra l'influenza che un capo 
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può esercitare ed estensioni effettive 
dei suoi poteri, quasi come un primo 
grado di regime presidenziale, a sfon
do antiparlamentare. 

Sorto ipotesi irreali? Ma questo 
settennio avrà qual~he anno iniziale 
difficile, cioé relativamente aperto a 
possibilità di turbamenti. E non è 
ingiusto che il nuovo presidente sia 
scmtato - il paragone non vuol es
sere irriverente - come fanno le 
dame con la nuova servente. E sarà 
giusto se da sinistra si considererà 
l::i capacità di comprensione dei fatti, 
movimenti e problemi sociali: sareb
be cioé necessario un intelli~ente, an
che se discreto, animatore di una po
litica riformatrice. 

Facile pittura dunque di un uomo 
di qualità. Si deve perciò dire che 
in una fase storica delicata e movi
mentata come questa nella scelta del 
candidato può non interessare il suo 
rilievo politico, ma deve sempre inte
ressare la qualità, senza la quale si 
avrebbe la peggiore delle soluzioni. 
Che se i contatti tra i partiti dessero 
risultati non soddisfacenti meglio, da 
sinistra, compatte votazioni di dissen
so o degne candidature extraparla
mentari. 

Si complica il discorso se si scende 
dai postulati generici ai grossi inter
rogativi particolari del momento: re
ferendum e nuovo governo. Sul orimo 
punto le moderate e possibiliste dichia
razioni del segretario Forlani - non 
saopiamo se approvate dal prof. Ga
brio Lombardi - forse riflettono son
da~~ in corso. Ma se è comune in 
ogni parte il desiderio che il referen
dum non si faccia - e l'imbarazzo 
democristiano sembra maggiore che a 
sinistra - non si vede qual passe
rella oossa unire le due posizioni che 
soddisfi il bisogno di sufficienti giu
stificazioni dei democristiani e l'impos
sibilità di arretramenti sostanziali dei 
divorzisti, non privi d'inquietudini a 
questo riguardo. Si è già detto quale 
possa essere, a nostro avviso, l'espe-

cliente adatto ad allontanare da que
sto momento cruciale l'ingrata prova 
del referendum, che deve tuttavia es
ser considerata con maggior tranquil
lità di prospettive. La volontà di con
ciliazione dimostrata dai comunisti 
entro i limiti sempre consentiti dall~ 
posizione di partenza, varrà almeno 
a diminuirne l'asprezza. 

Scendiamo dall'empireo dei discorsi 
di grande politica alla bassa cucina 
che non pochi indizi rivelano assai 
attiva, come se ai grandi negoziati 
si fosse affiancato un mercatino delle 
vacche, interno ed esterno alla Demo
crazia Cristiana, stimolato da una con
giuntnra d'incontri e di contrattazioni. 
Sarebbe stato bene, e sarebbe ancor 
bene, che il Governo avesse sottratto 
alle molte cupidigie un numero di 
nomine maggiore di quelle ora effet
tuate. Ed è da augurare che le con
versazioni interpartito per· 1a elezione 
del Presidente non si arenino su que
ste secche. 

Non si può tacere che il livello 
morale della vita pubblica non ha 
mai dato un esempio cosl deprimen
te, come se questa stagione di grandi 
scadenze fosse buona occasione per il 
festival degli scandali, strumento di 
colpi bassi all'interno della Democra
zia Cristiana e nel cerchio più ampio 
del centro-sinistra. Gli uomini della 
strada sputano sulla classe politica, 
che è il bersaglio più screditato e più 
facile. Sembra quasi una fortuna che 
sulla scena si affianchino anche i cli
nici. Ma la frode e la mangina di chi 
sta in alto ha aspetti cosl appari
scenti e diffusi che la rapina e lo 
scippo ne sembrano una versione li
bera in basso. Quale è la forma d'in
quinamento che nuoce di più al paese? 
Industriali refrattari possono t~ovare 
magistrati giovani che li mandano in 
galera, e l'iniziativa dei magistrati co
raggiosi e indipendenti, come quello 
che ha sequestrato gli archivi segreti _. 
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della FIAT, è ancora una delle forze 
valide. Contribuiscono fortemente al 
malessere morale quei numerosi grup
pi di magistrati che in tutte le crisi 
sociali, come quella di questo tempo,, 
si schierano a difesa pregiudiziale del
l'ordine che comanda o danno mano 
ai movimenti e alle insidie reaziona
rie: sono scandali anche i procedimen
ti giudiziari che prendono il nome da 
Pinelli e Valpreda, che formano a 
Torino contro i giovani ribelli come 
dei « tribunali speciali ». Concorre al 
disordine una magistratura velata dai 
pregiudizi della classe dalla quale esce, 
capace di amministrare la lettera della 
legge, incapace di intendere che il 
primo principio Jella giustizia è la 
equanimità che precede la equità. 

Un gran polverone oscura a folate 
la vita civile, ed ai pessimisti, forse 
troppo frettolosi, fa pensare che si 
sia ormai giunti al fondo con la ma
gra consolazione che più giù non si 
possa andare. Si agitano dentro il 
polverone schiere di giovani ribelli, 
ma non sappiamo ancora vedere la 
gioventù capace di rinnovare l'aria. 

Non saranno verosimilmente i par
titi a soffrire degli scandali. In Si
cilia la DC ha perso voti per la in
surrezione non di forze 'giovanili indi
gnate, ma di agrari offesi negli inte
re~si. Se l 'I titlia politica si sicilianizza 
pit1 a fondo, prenderà a modello Pa
lermo, che dette votazioni plebiscita
rie come sindaco al candidato più 
camorrista, ma che come capo-clientela 
aveva dimostrato di saperci fare. 

Ma voltato il capo della elezione 
del Presidente, i partiti dovranno af
frontare le annate forse più difficili 
ed impegnative della loro storia. Può 
essere che l'urto con le difficoltà giovi 
a riportarli dalle formule alla realtà, 
dai negoziati <li vertice a contatti 
con la base. 

Voltato il capo, sarà ancora l'inso
lubile dilemma del centro-sinistra a 
dominare la scena politica, più acuto, 
secondo le attunli anparenze. che nel 
recente pas<;ato. I boss della Demo
crazia Cristiana riporteranno ancora 
una volta, a proposito dei riottosi 
ma necessari alleati « né con te. né 
senza di te » posso funzionare. For
lani richiama al rispetto delle posi
zioni del suo partito, ma non ha altra 
via di u-;citn che la « dialettica » in
terna, ormai stucchevole eufemismo 
della inevitabilità dci compromessi se 
si vuol tirare avanti. Doppia serie di 
compromessi· una nel cerchio interno 
della Democrazia Cristiana, una nel 
cerchio-esterno del centro-sinistra, co
me formula insostituibile sempre per 
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tirare avanti. I partiti minori non 
ritengono degno affrontare un lungo 
periodo di governo, di probabili con
tese e di rivalità di potere senza una 
nuova rigorosa verifica di posizioni. I 
socialdemocratici, incattiviti, esigono 
l'anatema maggiore per i «giri di val
zer » socialisti. La destra democristiana 
tiene bordone, ed obbliga Forlani a 
guardarsi da occhiate strabiche. Ma 
quando i comunisti sono l'interlocuto
re principale per l'elezione del Presi
dente e per cercare vie di uscita per 
il referendum ed altri possibili grossi 
inciampi futuri, l'anatema diventa una 
ipocrisia sempre più scoperta: gli espo
nenti democristiani ne sono bene con
sape\1oli, ma non vogliono correre il 
rischio di scottarsi le dita. Ed i socia
listi rispondono che non intendono 
rinunciare alle possibilità di sviluppo 
di una politica socialista, ed invero 
sinché restano nel centro-sinistra non 
hanno altra risposta da dare. 

E' un contrasto per ora ad angoli 
acuti: se le apparenze logiche doves
sero aver ragione non si vede quali 
pecette verbali potrebbero bastare. E 
non mancano altre forti ragioni di at
trito tra socialisti e democristiani, la 
prima delle quali riguarda l'imperdo
nabile « no » alla elezione di Lelio 
Basso. La seconda è l'astensione al-
1'01'.'U sulla proposta USA per bloc
care la espulsione di Formosa: è di
vergenza di portata politica ancora 
maggiore, poiché mette in causa le con
tr!lddizioni della politica del Governo 
e del centro-sinistra nei riguardi della 
autonomia della nostra politica inter
naz~onale, punto generale di program
ma al quale il Partito Socialista - non 
i singoli esponenti - dovrebbe de
dicare maggior impegno. 

Pure ancora una volta, chi osa con
cludere che il centro-sinistra non si 
farà? Le prospettive elettorali sono, 
come è stato sempre ben chiaro, il 
cemento unitario più efficace per la 
Democrazia Cristiana. Il timone delle 
prospettive elettorali lo è anche per 
il centro-sinistra. E sarebbe penosa 
la sorte di un nuovo presidente ob
bligato come primo atto solenne della 
sua funzione a mandar a casa le Ca
mere. E se la situazione è press'a poco 
una sommatoria di situazioni insoste
nibili, tuttavia, salvo il caso di grossi 
turbamenti imprevedibili, sarà ancora il 
centro-sinistra che probabilmente emer
gerà a cavallo di questa confusione. 

La Malfa non vuole che la forma
zione di un nuovo governo passi senza 
una revisione organica e rigorosa dei 
programmi di politica economica e so
ciale. Le sue posizioni sono note, chia-

re e plausibili sinché non mettono in 
gioco una politica dei redditi ammini
strata dall'alto di un centro-sinistra 
sempre più centrista. Ma si moltipli
cano i campanelli di allarme tanto che 
sul piano alla buona della urgenza 
sembrerebbe piuttosto necessario il 
conto preciso dei miliardi effettiva
mente disponibili e realisticamente mo
bilitabili, l'inventario esatto degli im
pegni di spesa e delle grosse richieste 
dal basso, la scelta, questa si rigorosa, 
in scala di priorità e di tempi, degli 
investimenti di utilità sociale e pub
blica, la ferma moratoria per le ri
chieste dei dipendenti pubblici non 
giustificate da situazioni abnormi di 
ingiustizia. 

Gli schemi di programmazione sono 
anche essi di guida ed inquadramento 
necessari. Quelli che il Ministero del 
Bilancio ha offerto in discussione pres
so le regioni sono degni di attenzione 
e riflessione, segnando sui modelli del 
passato un sensibile progresso di li
vello e di affinamento. Ma la discus
sione deve lasciar anche posto ad al
tre precedenze. Lo stato generale del
l'economia è allarmante per le isole 
di depressione ch'esso rivela in una 
generale stazionarietà ancora a buon 
livello. Sono isole territoriali, ma an
che per categorie di attività indu
striali, come oltre le tessili ora an
che la chimica. E si scoprono costose 
necessità di ristrutturazioni, non ri
nunciabili e neppure ritardabili per
ché la nostra economia vive in un 
contesto internazionale che è un con
fronto continuo di capacità compe-
ti ti va. 

Ristrutturare, c10e razionalizzare, 
implica un primo tempo di maggior 
disoccupazione. Prospettive di aggra
vamenti ai quali gli operai reagiscono 
disperatamente. Ma sarebbe necessa
rio uno sforzo accanito per trovare 
occupazioni surrogatorie ed industria
lizzare le zone depresse, non il solo 
Sud, con un'articolazione di modi e 
strumenti maggiore di quella che que
sti governi progettano, unicamente 
muovendo le grandi imprese pubbli
che e private, che per la loro natura 
industriale prescindono dal costo uni
tario di un nuovo posto di lavoro, 
primo metro per conto di una poli
tica occupazionale. 

Due anni duri. Duri per le classi 
lavoratrici, duri per i sindacati e per 
le forze politiche più legate alla loro 
sorte. Il problema della classe implica 
una lotta contro il capitalismo privato 
assai più ampia e complessa di quella 
considerata dagli schemi dottrinali. 

Che fare? Durare, tenere, lottare. 
F. P. • 
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situazione politica 

I tre volti 
della crisi 
di Luigi Ghersl 

M entre i gioc~i . delle elezioni preside~ali si v~o face:°do sem~re più aggrovigliati e oscuri via 
via che s'avv1cma la scadenza del 9 dicembre, s1 va chiarendo, m compenso, la tematica della 

verifica di gennaio. Vi si possono individuare infatti sin da ora, in modo abbastanza chiaro, alme
no tre linee strategiche: quella del PRI e le due opposte ipotesi emergenti nel PSDL Il PSI, com'è 
noto, ritiene che la verifica debba farsi. continuamente sulle cose e s'è pronunciato da tempo per 
una durata di legislatura dell'impegno di centro-sinistra, nel rispetto, si capisce, delle riforme con
cordate. La sua, dunque, è una strategia dell'attesa: gioca di rimessa, si direbbe in gergo calcistico, 
e si affida al contropiede. La OC, rispetto alla verifica come a quasi tutto, non ha una linea, 
ne ha mille. Il suo atteggiamento si definirà sulla base degli equilibri interni che si <letennineranno 
dopo l'elezione del Presidente deHa Re
pubblica. I due fatti salienti che 
concorrono a precisare le linee strate
giche su cui i partiti intendono affron
tare la verifica sono la proposta Ta
nassi con le reazioni che ha determi
nato nel PSDI e la relazione La Mal
fa all'imminente congresso repubbli
cano. Proveremo ad analizzarle sepa
ratamente. 

Cosa c'è dietro alla proposta Ta
nassi di un rapporto preferenziale dei 
socialdemocratici con il PSI? Si tratta 
soltanto di una proposta tattica di 
breve respiro, ancorata alle elezioni 
presidenziali? O dietro l'avance del 
Ministro della difesa c'è un disegno 
più ampio, destinato ad operare an
che nel tempo lungo? Intanto si può 
cominciare a cons,atare quello che non 
c'è dietro questa proposta: non c'è il 
PSDI. La proposta Tanassi ha diviso 
profondamente la Direzione socialde
mocratica e nel documento finale non 
ne è rimasto molto: è caduta la tesi 
del rapporto preferenziale con PSI, 
non c'è parola della rinunzia allo scio
glimento anticipato delle Camere; c'è 
soltanto il riconoscimento del PSI co
me componente necessaria del centro
stmstra. Riconoscimento importante 
ma ambiguo, seguito da una precisa
zione che ne restringe di molto il si
gnificato: « ... nell'attuale schieramen
to parlamentare». Il PSDI nel suo 
complesso e soprattutto nel suo attua
le gruppo dirigente resta apocalittica
mente proteso verso Ja verifica di gen-
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Oronzo Reale e Ugo La Malf a 
naio, sorta di « valle di Giosafat » del 
centro-sinistra, nella quale saranno fi 
nalmente separati i buoni dai malvagi. 
Non sa e forse non può accettare la 
strategia più duttile prospettata da 
Tanassi. 

L'obiettivo del nuovo corso tanas
siano non è più infatti l'esclusione del 
PSI dal governo e lo scontro frontale 
tra blocco dell'ordine e siniscre ma, al 
contrario, quello di inglobare il PSI 
in un vischioso, defatigante equilibrio 
di stati di necessità nel quale emerga 
quotidianamente la costante moderata 
dei compromessi di governo e paralle-
lamente si vada declassando a mera 
velleità l'ipotesi di equilibri più avan
zati e di una grande fase riformatrice. 
Si tratta, come è evidente, di una stra
tegia assai più abile e non priva di 
realismo, alla quale è oggettivamente 
cointeressata una larga parte della DC, 
al di là dei raccordi eventuali di que
sto o quel gruppo con i socialdemocra-

tici. Ma una strategia di questo tipo, 
con tutte le sue gravi limitazioni, com
porta almeno la ferma rinuncia a ogni 
ipotesi avventuristica e la consapevo
lezza di dover dare uno sbocco demo
cratico e in certa misura avanzato a 
una rappresentanza di ceti sociali so· 
stanzialmente conservatori. Ed è qui, 
a!.'punto, la difficoltà del PSDI. Il 
recupero democratico della protesta di 
destra è senza dubbio un fatto positi
vo, ma non è facile raccogliere i voti 
nell'area elettorale della conseivazio
ne ed esprimere poi con quei voti una 
politica realmente progressista. 

Non si può impunemente seminare 
il panico sul presunto frontismo del 
PSI, accreditare il fantasma della re
pubblica conciliare, sollevare incauta
mente gli umori reazionari che si col
legano nella nostra società alla temati
ca dell'ordine pubblico senza poi rima
nerne fortemente condizionati. Nessu-
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na meraviglia quindi che Tanassi ri
trovi oggi nel suo stesso partito gli 
stati d'animo antisocialisti e le voca
zioni neocentriste che erano all'origine 
della scissione socialdemocr.ttica. La 
sua linea strategica ha tuttavia una 
corposità e un'aderenza alle condizio
ni reali della situazione pol!tica ita
liana che il chiuso oltranzismo di Ca
riglia e Ferri è lontano dal possedere. 
Infatti la sola alternativa all'attuale 
quadripartito che l'ala intransigente 
del PSDI riesce a prospettare è, come 
non pare dubbio, una sorta di cen
trismo neanche molto aggiornato. Ma 
un ritorno al centrismo appare oggi 
improponibile. Perché le formule che 
riescono a garantire bene o male un 
equilibrio di governo decennale non 
sono mai frutto di escogitazioni a 
freddo, di alchimie politico-giornali
stiche, ma esprimono spinte reali della 
società, interpretano in ogni caso, an
che quando svolgono una funzione con
servatrice o reazionaria, le esigenze 
delle forze economiche dominanti e 
gli umori diffusi in strati sociali suffi
cientemente ampi. 

Il centrismo, se non riusciva a for
nire le risposte adeguate ai problemi 
posti in quel determil'lato periodo dal 
processo di sviluppo della società ita· 
liana, esprimeva però il grado di ma
turazione dei problemi - in verità 
assai basso _:... nella coscienza del pae
se e soprattutto le richieste e le ripul
se fondamentali di un'ampia maggio
ranza del corpo elettorale ri~petto al
l'assetto politico-istituzionale e alle sue 
possibili alternative. De Ga5peri po
teva formulare al Paese, con sufficien
te attendibilità, la sua proposta di 
equilibrio democratico centrista contro 
le insidie totalitarie di destra e di 
sinistra. Il centrismo, certo, faceva 
comodo agli interessi della conserva
zione, ma non era un'escogitazione di 
quegli interessi. Era nelle cose. La sua 
tardiva riesumazione, invece, giova so
lo ad accreditare la campa~n11 isterica 
della destra peggiore contro il cosid
detto aperturismo del PSI e contro le 
riforme. Non costituisce una carta di 
ricambio reale e non serve a tran
quillizzare l'elettorato · moderato. 

A questo rilancio inattu:tle dell'ipo
tesi centrista sembrerebbe a prima vi
sta ricondursi anche la strategia del 
disimpegno repubblicano. L'immagine 
del lamalfismo che emerge dalla cro
naca dei pastonisti della grande stam
pa d'informazione si direbbe, infatti, 
se non proprio interamente ritagliata 
su quella dell'oltranzismo sodaldoro
teo, tuttavia ad essa complementare. 
Il La Malfa sentenzioso e pessimista· 
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che ci ammanniscono tutte le matti
ne i quotidiani benpensanti non ha 
certo la rozzezza insopportabile dci Ca
riglia e dei Ferri, dei Preti e dei Pic
coli, ma è difficile, per i non addetti 
ai lavori, capire in che cosa sostanziai 
mente se ne distacchi. La proiezione 
del lamalfismo che si offre - indub
biamente non senza un calcolato aval
lo del leader repubblicano - alla fa
scia moderata della pubblica opinione 
sembra raccogliere, per dargli dignità e 
compostezza, tutti gli umori antisinda
cali, antisocialisti, anticomunisti e 
« anticonciliari » diffusi nel paese, sem
bra far leva, per utilizzarle in una lo
gica diversa, su tutte le paure e le 
frustrazioni di un ceto medio diffi
dente della politica e dello Stato. 

La razionalizzazione democratica e 
progressista delle tendem:e conserva
trici diffuse nei ceti che sarebbero in
teressati al rinnovamento della società 
è infatti una funzione storica perma
nente della sinistra. Si tratta di stabi
lire come si intenda assolverla. 

E qui diventa necessario operare 
una distinzione tra il lamalfismo di
vulgato per uso dell'elettore benpen
sante e il lamalfismo effettivo, di cui 
lo stesso La Malfa ci offre un'interpre
tazione autentica con la sua relazione al 
congresso del PRI. Una relazione lu
cida, rigorosa e suggestiva, nella quale 
riaffiora qua e là anche il La Malfa 
degli anni di incubazione del centro
sinistra e il La Malfa della nota ag
giuntiva, e in cui si coglie in tutta la 
sua ampiez~a, non solo la c!ifferenza 
di livello culturale e di stile, ma la 
diversità profonda di obiettivi politi
ci tra il grossolano neoccntrismo social
doroteo e la proposta neolaburista 
(un laburismo di marca wilsoniana, 
fortemente corretto in senso modera
to) dei repubblicani. Ma più che una 
piattaforma politica, ciò che La Malfa 
prospetta è una severa pedagogia tut
ta imperniata sull'assioma, solo appa
rentemente indiscutibile, che l'azione 
riformatrice possa esercitarsi solo in 
presenza di un costante accrescimento 
del reddito nazionale. 

Il quale assioma sembra curiosa
mente non tener conto di un dato 
ricorrente nell'esperienza storica eu
ropea. E cioè che i governi riformatori 
si sono puntualmente trovati di fronte 
al deliberato sabotaggio e a un'azione 
frenante impressa dalla grande indu
stria e dell'alta finanza, al meccani
smo dell'economia sotto la forma del
la caduta degli investimenti e della 
fuga dei capitali verso l'estero. 

O forse ne tiene conto in modo im
plicito: dando per scontata, cioè, la 
necessità di un accordo di fondo con 

la parte più moderna del capitalismo 
e regolando la disponibilità delle ri
sorse dell'azione riformatrice e il rag
gio stesso delle riforme nei margini 
di quell'accordo. Letta in questa chia
ve, la piattaforma economica della re
lazione La Malia rivela una sua or
ganicità. Se ne spiegano meglio anche 
i limiti e le omissioni altrimenti in
comprensibili. Che senso ha, per esem
pio, sostenere che la riforma sanitaria 
dovrebbe essere effettuata soltanto 
dopo che siano stati raggiunti due ob
biettivi di fondo, la piena occupazione 
e l'eliminazione degli squilibri territo
riali, il primo non facile e i! secondo 
perseguibile in tempi e modi necessa
riamente graduali e non brevi? Ap
parentemente nessuno. Perché la politi
ca dei redditi e l'esangue linea rifor
mista prospettate da La Malia ac
quistino corpo e credibilità occorrerà, 
crediamo, considerarle, più che una 
proposta vera e propria, una base di 
contrattazione, nella quale il segretario 
del PRI assume la parte di garante e 
di riorganizzatore delle ragioni eco
nomiche del neocapitalismo e delle 
ragioni politiche dell'elettorato modera
to in un confronto con i partiti della si
nistra e con i sindacati. Diversamen
te si tratterebbe soltanto di una ricu
citura più brillante e più abile del 
vecchio ciarpame saragattiano: inteso 
alla lettera, il programma La Malfa 
resta un vestito troppo stretto, taglia
to sulla misura di un nuovo centrismo. 

Ma il disegno ambizioso di La Mal
fa di contestare in un certo senso da 
« sinistra » alla DC e al PSDI la 
rappresentanza dell'ala moderna del 
capitalismo e dell'elettorato moderato 
ha bisogno di un'investitura, parziale 
ma significativa, del paese. Ecco perché 
il PRI si predispone alla verifica di gen
naio con una rigidità che lascia poco 
spazio a soluzioni positive. Con obiet
tivi profondamente diversi La Malfa 
perciò finisce oggi per aderire al par
tito della crisi e per trovarsi, suo 
malgrado, accanto a Cariglia e a Pic
coli. E questa, dopo tutto, resta la 
sua politica reale, la sola capace di 
produrre effetti concreti e cioé le ele
zioni anticipate, la crisi definitiva del 
centro-sinistra e lo sgomento dell'opi
nione moderata davanti alle riforme. 
Tutto il resto rischia di rivelarsi una 
illusione o un alibi. 

L. G.• 
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Il no democristiano 
all 'on. Lel io Basso 
va spiegato come 
preoccupazione moderata 
a che un personaggio 
così rigoroso possa 
caratterizzare ancora più 
l'iniziativa della 
Corte Costituzionale, 
un organismo 
che ha acqu istato 
notevole importanza ed 
indipendenza nel 
quadro istituzionale 

T utti quelli che volete, ma Basso 
no. Con questa linea, che An

dreotti si sforzava ufficialmente di 
dimostrare aperta, ma che era ed è 
in realtà di rigida chiusura, la Demo
crazia cristiana stupl tutti, nel luglio 
scorso, bloccando il naturale processo 
di rinnovamento della corte costitu
zionale. Per la prima volta, dopo 
la spartizione dei posti « politici » 
della corte fra i maggiori partiti, un 
nome indicato dal partito cui spettava 
la sostituzione, veniva respinto da un 
altro partito, proprio quello che per 
la propria consistenza parlamentare è 
in grado di impedire l'elezione. Ad 
un mese di distanza dalle elezioni 
del 13 giugno, la DC sceglieva la stra
da della netta separazione di respon
sabilità dal partito degli equilibri più 
avanzati. Basso, candidatura non in
terna al PSI, sembrava agli OCC'hi della 
DC un omaggio esplicito di Mancini, 
che per primo l'aveva indicato, pr<>
prio alla teoria degli equilibri più 
avanzati o, comunque, dello sguardo 
rivolto a sinistra. Di qui il «no » di 
Andreotti, nel momento stesso in cui 
la legge della casa viveva al senato i 
momenti difficili della relazione Te>
gni. Ma la legge sulla casa è poi pas
sata. 
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corte costituzionale 

Prego, prima 
il Quirinale 
di Michele Emiliani 

Letto Basso e Riccardo Lombardi 
Il secondo « no», il 27 ottobre, al 

secondo tentativo di eleggere il giudi
ce costituzionale, in mezzo alle pole
miche sulla corte costituzionale « mon
ca », ha fatto perciò capire che, dietro 
la linea democristiana, c'era qualcosa 
di più che il semplice obiettivo di un 
contentino a destra dopo l'emorra
gia di giugno. Era diventato tanto 
chiaro a tutti che il « caso » Basso non 
era un fatto isolato dalle prospettive 
politiche generali della DC, che né 
da una parte né dall'altra si è sen
tito il bisogno di riprendere la pole
mica a livello di principi: né Andreot
ti ha insistito troppo sulla politicità di 
Basso, né Bertoldi ha riproposto la 
legittimità di una nomina politica, 
nello spirito della composizione del
la corte costituzionale, tornando a rin
facciare alla Democrazia cristiana la 
nomina alla nascita della corte, di un 
proprio ex-segretario politico. Il gioco, 
insomma, si svolge su un tavolo di
verso. Ma, se la DC non aveva soltan
to la preoccupazione di mostrare a 
destra, che è capace di usare il pu
gno duro con i socialisti, qual è il 
gioco di Andreotti? 

In realtà, bisogna distinguere nel 
no democristiano a Basso, due moti
vi: uno, esterno alla corte costituzio-

nale e di rilevanza politica generale, 
anche se di breve periodo; l'altro, in
terno alla corte, ma a più lunga sca
denza. Il primo era il segno dell'ini
zio delle ostilità per la corsa alla 
presidenza della repubblica, compli
cata dall'esplodere del problema re
ferendum. Il secondo rivelava la cre
scente preoccu,pazione democristiana 
per il -ruolo che la corte ha iniziato ad 
~ss~mersi ~ella società e nella politica 
italiane. E noto che la battaglia per 
l'istituzione della corte costituzionàle 
fu voluta e vinta, sedici anni fa, da si
nistra. Ma della sua importanza ci si 
è potuti render conto soltanto negli 
utimi anni. Pillola e divorzio sono 
solo due esempi, anche se fra i più 
brucianti per la Democrazia cristia
na. Di importanza maggiore lo scon
volgimento del nostro ordinamento 
di procedura -penale con l'affermazione 
del diritto di difesa e la serie di sen
tenze che hanno costretto la Demo
crazia cristiana ad accettare che si 
ponesse mano alla riforma dei codici. 

Il ruolo e il prestigio che la corte 
costituzionale ha oggi nel paese è di
mostrato del resto dalla proposta del 
PSIUP di immettere nella corsa al 
Quirinale l'ex presidente della corte 
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Branca. I dirigenti democristiani ban
no visto la corte aggirare gli ostacoli 
politici che si frapponevano a molte 
riforme. 

Cosa può succedere in futuro? E 
se la corte spostasse il suo interesse, 
finora concentrato sull'ordinamento 
della giustizia, ad altri temi, come 
già ha fatto con alcune sentenze in 
materia di diritti dei lavoratori e di 
proprietà privata agricola? Se ritor· 
nassero a galla le incostituzionalità del 
concordato, magari in mate11ia scolasti
ca? Insomma, la DC sa oggi che la 
corte non è soltanto un consesso di 
magistrati e professori un po' astratti, 
ma un centro di potere che ha impa
rato a muoversi: l'accettazione, da par
te della corte, del criterio delle sen
·tenze interpretative ha rovesciato il 
suo ruolo tradizionale nei confronti 
dell'esecutivo, costringendo quest'ulti
mo a tener conto di indicazioni preci
se e spesso nemmeno troppo velate. 
Inoltre il futuro rapporto con le re
gioni, di enorme importanza per lo 
equilibrio politico del paese, dipen
derà in buona misura anche dalla linea 
che seguirà la corte nel dirimere i 
conflitti fra i due poteri. 

L'equilibrio interno di Palazzo della 
Consulta non è perciò un fatto pura
mente accademico o di pura curio-;ità 
giurisprudenziale. E' un fatto, sotto 
tutti gli aspetti, politico. Oggi questo 
equilibrio, finora sicuramente laico 
anche se non generalmete progressi
sta, è in forse: non tanto per la so
stituzione di Branca, dato che le al
ternative a Basso sono altrettanto fer
mamente laiciste. Quanto per le sca
denze imminenti: nella prossima esta
te, la cassazione dovrà scegliere il so
stituto di Michele Fragali, ed è molto 
probabile che sarà una scelta netta
mente conservatrice, come reazione ai 
numerosi dispiaceri che alla cassazicr 
ne sono venuti da palazzo della con
sulta. A gennaio del 1973 dovrà es
sere sostituito quel cattolico, cosl poco 
ortodosso che è Costantino Mortati. 
La scelta del successore toccherà al 
capo dello stato. E' uno dei tanti 
compiti delicati che attendono il nuo
vo presidente della Repubblica che, 
un anno dopo, sarà chiamato a de
signare un altro giudice. E' difficile 
non pensare che, nel giro di un paio 
d'anni, l'orientamento della corte ccr 
stituzionale sarà assai diverso da quel
lo attuale, in armonia con la congiun
tura politica moderata che domina in 
questi mesi. Anche in questa prospet· 
tiva, tuttavia, la candidatura Basso è 
risultata scomoda per la Democrazia 
cristiana. Non è un caso che, accanto 
alla polemica sulla politicità di una fi. 
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gura tanto rappresentativa del movi
mento socialista, sia stata scatenata 
nell'estate scorsa una campagna con
tro l'uomo Basso e si sia tentato di 
accreditare l'ipotesi irreale di una sua 
destinazione alla presidenza della cor
te, quasi a confermare, nella mente di 
chi dubitava della legittimità del ri· 
fiuto della sua candidatura, l'immagine 
di una corte costituzionale ormai in 
preda a sfrenati impeti sinistrorsi. La 
DC ha sempre saputo che, anche in 
una corte di orientamento moderato, 
Basso avrebbe rappresentato un ele
mento di continuo e testardo dissenso, 
meno disposto di altri a lasciarsi le 
gare dalla sacralità e dai formalismi 
della corte e a considerare come unico 
campo di divergenza la camera di con
siglio. Un probabile orientamento mo
derato ne sarebbe stato continuamente 
insidiato e sminuito. Un eventuale 
orientamento progressista amplificato 
nel paese e reso più compatto nella sua 
capacità di incidenza. 

DC e PSI, dunque, avanti all'infini
to sulla candidatura Basso? E' a questo 
punto che il problema interno viene 
soverchiato da quello esterno. Da 
questo punto di vista l'elezione dcl 
giudice costituzionale è il prologo di 
quella del presidente della Repubbli
ca e, come questa, è strettamente in
trecciata al sottile gioco in corso sul 
referendum, e a quello in corso all'in
terno della Democrazia cristiana. E' 
stato anzitutto Andreotti a portare le 
trattative su questo piano, proponen
do una « rosa » di nomi per la corte, 
a cui avrebbe dovuto far seguito una 
« rosa » democristiana per il Quirinale. 
Gli fu ribattuto allora, non a caso 
anche dall'interno del suo partito, 
che il presidente della repubblica è 
uno, mentre la corte costituzionale è 
già il risultato di equilibri prestabili
ti. In un'altra sortita, la sinistra de
mocristiana (da Sullo a Granelli) ha 
fatto sapere di non condividere le pre
giudiziali su Basso. Le trattative sono 
perciò sia interne che esterne, come 
sempre nella Democrazia cristiana, ed 
è questo, come sempre, uno dei po
chi elementi su cui si possono appog
giare i socialisti. 

Ancora una volta, infatti, e su tutte 
e tre le questioni in gioco, la Demo
crazia cristiana è riuscita a mettere i 
socialisti in situazione di svantaggio 
difficilmente rovesciabile. Unendo cor
te costituzione, referendum e Quiri
nale, nonostante i tentativi del PSI 
per tenerli distinti, la DC porrebbe i 
socialisti nelfa condizione di dover 
perdere comunque e di avere come 
unica via d'uscita quella del minor 
danno possibile. Riusciranno i sociali-

sti ad evitare la trattativa-capestro, vi
sto che non hanno la forza per ritor
cerla contro gli ideatori? Le scadenze 
sembrano troppo ravvicin.<\te. D'altra 
parte, l'alternativa di rinviare a gen
naio la scelta del giudice costituzicr 
nale sarebbe già vanificata dall'annun
cio ufficioso che, in caso di nuova 
fumata nera, martedl 9 novembre, il 
turno elettorale sarebbe fissato a bre
vissima scadenza. Con ogni probabi
lità, se quel giorno sarà stato eletto 
il nuovo giudice, sarà cosa fatta an
c?e 1' accordo globale, almeno sul Qui
rmale. Resta, tuttavia, la possibilità 
che l'incapacità della Democrazia cri
stiana di imporsi una candidatura uni
taria per l'elezione del capo dello stato, 
allarghi il margine di manovra dei 
socialisti e li aiuti a mantenere l'in
transigenza sul nome di Basso. 

Il discorso si ferma qui, ancora una 
volta sulle trattative per il Quirinale 
su cui Andreotti ha tentato di impO: 
stare anche l'elezione del giudice costi
tuzionale. Non tutta la DC è apparsa 
disposta a seguirlo, in una manovra 
visibilmente tesa a consolidare a destra 
l'equilibrio politico del partito. D'al
tra parte, non tutti i socialisti sembra
no disposti a proseguire il braccio di 
ferro con la Democrazia cristiana 
r~unciando a possibili contropartite: 
S1 sa, ad esempio, che nei giorni 
scorsi i democristiani aspettavano 
dandola per sicura, la dichiarazion~ 
di rinu~cia ?i Ba~s<?, che avrebbe aper
to la via ai socialisti per una nuova 
candidatura. Le alternative sarebbero 
state il prof. Giannini, docente di di
ri.tto amministrativo a Roma e già in
d~cato da Andreotti come nome « gra
dito » nella rosa, il prof. Ferrara, at
tuale consigliere costituzionale del vi
cepresidente del Consiglio De Martino. 
La dichiarazione di rinuncia di Basso, 
attesa per il primo o il 2 novembre, 
però, non è arrivata. Anzi, due giorni 
dopo è uscita una sua intervista in 
cui l'ex presidente del PSIUP difen
deva la legittimità della propria can
didatura. Punto e da capo, insomma, 
per chi sperava che il vertice sociali
sta avesse esercitato pressione per un 
ritiro. Anche se riesce difficile esclu
dere del tutto che si tratta di un ri
tardo temporaneo, magari per aspetta
re il 10 novembre. 

M. E. • 



riforma della giustizia 

Le scelte 
irrinunciabili 
di Marco Ramat 

L'interrogazione del senatore Lino Jannuzzi sulle irregolarità nella conduzione degli uffici e 
della prassi operativa della Procura della Repubblica di Roma ha risollevato il grave proble
ma della crisi della giustizia in Italia. Ancora oggi, questa « riforma senza spese ,, è uno 
dei nodi più delicati per il futuro delle istituzioni. Per questo, abbiamo aperto un dibattito, 
a partire sulla condizione del magistrato ed i meccanismi esistenti nella organizzazione giu
diziaria. L'intervento di Marco Ramat, pur esprimendo giudizi che non coincidono comple
tamente con la linea del nostro giornale, fornisce alcuni importanti elementi di riflessione 

Roma: il sostituto procuratore della Repubblica Plotino 

L 
a sinistra italiana, dalla. libera- ziario .. Ma, le leggi n~n ?irono toc
zione in poi, non ha ma1 avuto cate, stcche an~ora ~gg1 bisogna ~o.m

una politica per la giustizia. L'atto battere contro 11 c?d1ce penale-politico 
politico più importante, in questa ma- Rocco e le battaglie sono lontane dal
teria la sinistra lo compl per impli- l'essere vinte; per l'ordinamento giu
cito 'accettando nel 1945 la teoria e diziario tutto finl con la VII dispo
la pratica della continuità giuridica sizione finale transitoria della Costitu
dello stato: il passato si saldava al zione che indirettamente e globalmen
presente e si proiettava verso l'avve- te definiva non conforme ai nuovi 
nire. Conseguenza, tra le altre, della principi costituzionali l'ordinamento 
continuità giuridica dello stato, fu che giudiziario vigente, ma che, al tempo 
tutto l'apparato della giustizia (leggi stesso, lo legittimava senza termine 
fondamentali. strutture giudiziarie, uo- di durata. «Fino a quando non sia 
mini) rimase intatto: tutto come pri- emanata la nuova legge sull'ordina
ma. A quell'epoca tutta la sinistra mento giudiziario in conformità con 
era al poverno; al ministero di grazia la Costituzione, continuano ad osser
e giustizia sedevano dei comunisti. Il varsi le norme dell'ordinamento vi
riflusso conservatore reazionario era gente ». 
ancora contenuto; sarebbe stato pos- Sopravvenne e prevalse la reazione 
sibile apportare grossi cambiamenti prima e dopo il 18 aprile '48. Tutta 
nelle leggi e nell'ordinamento giudi- l'organizzazione statuale tornò in bloc-
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co, e con i crismi della legalità, in 
mano alla destra. Per dieci e più 
anni l'intero apparato giudiziario fu 
ingabbiato e dominato dalla ideologia 
maturatasi in cento anni di storia e 
che si esprimeva, coerentemente, so
prattutto attraverso i vertici dell'ordi
namento, cioé la corte di cassazione. 
L~ continuità dello stato, dunque, per
m1<>e non soltanto che la giustizia del 
passato rimanesse intatta al suo posto 
con effetti limitati all'esaurirsi della ge
nerazione chein che in quel momento la 
esprimeva. ma permise anche che que
sta generazione generasse a sua volta. 
E' accadut<' cosl che quando alcune 
riforme del vecchio ordinamento giudi
ziario sono state, goccia a goccia, rea
lizzate, la loro importanza sostanziale 
è stata minima. Tra queste riforme 

-+ 
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ce ne sono state alcune, in sé, di un 
certo peso: l'abolizione di gran parte 
della carriera dei magistrati, una pro
gressione di stipendi tale per cui il 
vecchio « grado » non significa più 
in pratica aumento di retribuzione. 
Ma sono arrivate su un terreno im
preparato a raccogliere il seme, e quel 
canto di liberalizzazione nell'ordine 
giudiziario che tali riforme portavano 
con sè ha fruttificato molto poco; il 
tradizionale messaggio ideologico era 
più passato dalle vecchie alle nuove 
generazioni. Sono rimasti fatti corpo
rarivi, estranei alla vita del paese ed 
alla spinta popolare. Altro sarebbe 
stato se queste riforme si fossero fatte 
nel momento in cui avvenne la rot
tura; allora, anch'esse avrebbero avu
to significato di rottura. Questo signi
ficato lo avrebbe avuto soprattutto il 
totale abbattimento delle strutture 
giudiziarie, che si rifacevano al vec
chio regime liberale; fu queso regi
me a dare all'Italia un ordinamento 
giudiziario che, con pochissimi ritoc
chi serv1 egregiamente al fascismo. 
Questo giudizio è di Maranini, non 
cli un estremista di sinistra. 

Il senno del pnma 

Questo è il senno di poi, anche se 
ai politici di sinistra si richiede il sen
no del prì-na, altrimenti non sono 
né politici né di sinistra. Ma ciò che 
stupisce è vedere che ancora oggi la 
sinistra italiana, tutta intera, si trova, 
sulla questione della giustizia, non 
tanto più in là di quanto era venti
cinque anni fa . Si direbbe che non 
ci sia neanche il senno del poi. Nean
che oggi esiste una organica politica 
di sinistra per la giustizia. Tutto oc
casionale. Arrivano le ondate di re
pressione, ciascuna ben prevedibile, e 
la sinistra grida allo scandalo. Si stu
pisce e si indigna come se la botte 
potesse dare un vino diverso da quello 
che ha: botte e vino che sono quelli 
che sono per colpa, grave, anche della 
sinistra. Si grida, ma poi non tanto: 
fioccano i progetti di riforma del co
dice penale all'inizio del 1970. Dopo 
quasi due anni si arriva a varare al 
Senato una miniriforma; e al Senato 
il PSI (che pur aveva presentato una 
proposta abro~ativa dei vilipendi) fi
nisce con l'accettare i vilipendi, soste
nendo che queste incriminazioni di
fendono la democrazia dalla eversione. 
Ma, soprattutto, la sinistra grida male; 
le sue proteste non colgono il bersa
glio principale, che non sono le leggi 
più o meno fasciste e autoritarie (del 
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resto si sa che la repressione politica 
si fa anche e sempre più mediante le 
incriminazioni per reati comuni: vio
lenza, resistenza, danneggiamento ecc.). 
Il bersaglio principale è un altro: è 
una magistratura che in maggioranza, 
e specie nei suoi nodi strutturali di 
potere, si ritrova congeniale al clima e 
alla politica repressivi. Il PCI non 
è stato capace in venticinque anni di 
opposizione di elaborare uno schema 
di ordinamento giudiziario alternativo 
a quello vij!'ente. Non ci ha pensato; 
la sua base, che è ancora la più pre
ziosa forza di opposizione, è tagliata 
fuori dalla politica della giustizia, per
ché i quadri non ne sanno niente. Al
meno fino ad ora. Il PSI, al governo 
da quasi dieci anni, non è stato ca
pace di mettere in agenda alcuna sca
denza (salvo un'amnistia) che riguar
dasse la politica della giustizia. In vari 
comitati centrali il PSI tocca il pro-

la sm1stra li pensava ancora, in una 
prospettiva di conquista frontale del 
potere, come sovrastrutturali in senso 
stretto: problemi, quindi, che si sa
rebbero risolti dopo, quasi come con
seguenza logica ed automatica. Oggi, 
non più. La apparente stranezza della 
storia e della politica è questa: che 
proprio nella magistratura, cioé nel 
campo più trascurato dalle sinistre, 
è nato un movimento democratico as
solutamente superiore a quanto di ana
logo si può vedere in altri corpi so
ciali inseriti nei meccanismi dello 
stato. Il paragone con l'esercito e la 
polizia sarebbe assurdo; un po' meno 
assurdo il paragone con il corpo degli 
insegnanti: eppure l'impegno, anche 
sindacale, delle sinistre è stato nel 
campo della scuola molto più intenso 
e valido del... disimpegno dimostrato 
per la giustizia. 

blema dei « corpi separati », tra i . ,. 
quali la magistratura, dicendo che è "Pentagoni 
arrivato il momento di vederci chiaro. 
Ma poi tutto si inceppa, almeno fino 
ad ora. Né il mondo sindacale, per 
conto suo, sta meglio. Le 14.000 de
nunzie dell'autunno caldo non hanno 
dato frutto. Ci si leccano le ferite; si 
riparte decisi e in modo ammirevole 
(senza ironia) per nuove lotte del la
voro anche di contenuto nuovo, ma 
sulla politica della giustizia, che pur 
li tocca e li incide materialmente, le 
idee sono confuse, incerte. Tutti gli 
anni molti procuratori generali rove
sciano su tutta la sinistra, su tutto il 
mondo del lavoro, torrenti di accuse 
che si richiamano all'ordine contro la 
sovversione, che esaltano il diritto al 
lavoro del crumiro. E non è aria fritta, 
come credeva Ernesto Rossi. Aria frit
ta è, invece, la protesta della sinistra: 
episodica incoerente, superficiale. Al
meno fino ad ora. 

Questa posizione avrebbe un po' di 
coerenza se la strategia della sinistra 
prevedesse la conquista frontale del 
potere e dello stato; allora si capi
rebbe una protesta antigiudiziaria ir
razionale, fatta al solo scopo di man
tenere viva la tensione contro un ne
mico da abbattere, impersonato di 
volta in volta in questo o in quel 
magistrato, in questa o in quella sen
tenza. Ma la strategia della sinistra 
è diversa; mi pare che perfino gran 
parte della sinistra extra-parlamentare 
non parli più di conquista totale e 
simultanea del potere, ma di conqui
sta dall'interno, sia pure con previ
sione e metodi diversi rispetto aUe 
sinistre tradizionali. Forse, nel '44-'46, 
i problemi giudiziari furono trascu
rati, insieme ad altri analoghi, perché 

in procura 

E' - ora - questo movimento 
democratico formatosi dentro la ma
gistratura nella quasi totale indiffe
renza della sinistra politica (e quindi 
in assoluta indipendenza organizzativa 
da essa) a parlare all'esterno. Que
sto movimento parla a tutta la sini
stra, e le chiede di fare finalmente 
una politica per la giustizia. Comin
ciando da alcuni punti molto concreti. 
Sembra che la sinistra scopra ora certi 
meccanismi esistenti nell'organizza
zione giudiziaria: meccanismi che si 
chiamano ad esempio struttura del 
pubblico ministero, poteri dei dirigen
ti degli uffici, formazione del Consi
glio superiore della magistratura. Ap
profittiamo, comunque, di questa tar
diva scoperta; ma diamo una rispo
sta politica, non declamatoria, come è 
il gridare viva il giudice tizio, ab
basso il giudice caio. Ci si accorge 
che il procuratore della Repubblica 
dispone di tutti i suoi sostituti, sele
zionandoli in relazione alla particolare 
natura dei processi da promuovere; ci 
si accorge che, specie negli uffici più 
grossi, questa situazione può dar luo
go a • pentagoni » o a qualcos'altro 
di simile; ci si accorge che in tal 
modo si può dare e si dà un preciso 
indirizzo politico all'azione penale {in
dirizzo di destra, è ovvio). Ma la si
nistra non si è ancora accorta che 
tutto ciò è possibile, in gran parte, 
perché la struttura del pubblico mi
nistero è gerarchica (un capo e i suoi 
sostituti), al punto che anche al l:ii
sopra del procuratore della Repubbli
ca (presso il tribunale) c'è il procu-



ratore generale (presso la corte d'ap
pello) che può scavalcarlo: e ciò è 
avvenuto abbastanza sistematicamente 
in una regione dove la repressione ha 
avuto aspetti particolarmente gravi, 
ed è avvenuto per questo scopo pre
ciso. Per non parlare poi della legit
tima suspicione Fiat secondo il P.G. 
di Torino. 

Gli opposti s1 toccano 

Della crisi aperta dai recenti e 
clamorosi casi nel pubblico ministero 
approfitta la destra suggerendo anco
ra una volta il controllo politico par
lamentare sull'azione delle procure 
della Repubblica. Suggerimenti cui 
corrisponde la proposta della corrente 
più moderata dell'associazione magi
strati, e cioé di assommare nel pro
curatore generale presso la Cassazio
ne tutte le attribuzioni del p.m.: que
sto vertice clovrebbe garantire la uni
formità di condotta, per tutto il ter
ritorio nazionale, dcl p.m. Le due 
tesi si equivalgono, politicamente; e 
sarebbe un grave errore se la sini
stra cadesse nel tranello di responsa
bilizzare il p.m. sottoponendolo al con
trollo parlamentare. Intanto per arri
vare a questo risultato, bisognerebbe 
procedere a revisione della Costituzio
ne; e una revisione simile è molto 
pericolosa in un momento in cui la 
reazione è agguerritissima. Ma non 
è solo per ouesto che va respinta la 
tesi di responsabilizzare il p.m. sotto 
ponendolo al controllo parlamentare; 
controllo parlamentare vuol dire con
trollo del jloverno, lasciando margini 
solo platonici all'opposizione. Quindi 
il p.m. farebbe la politica giudiziaria 
di accusa o non accusa che piace al 
~overno. L:t strada da battere è quella 
opposta. Eliminare la gerarchia del 
r> m · permn.alizzare la funzione del 
P.m. in m0no che Oi!ni maeistrato 
di questo ufficio sia titolare lui, di
rettamente, del potere-dovere di pro
rrmnvcr,. 1'<17inn(" ru>nnle. e non oiù in 
sostituzione del dirigente: stabilire cri
teri assolutamente oggettivi e il più 
possibile automatici per l'assegnazione 
dei processi ai singoli pubblici mini
steri; eliminare ogni pretesa specializ
zazione per tutte le materie di inte
resse in qualsiasi modo politico. 

Le stesse cose valgono per la ma
gistratura giudicante. I dirigenti dei 
vari uffici giudiziari hanno anche essi 
poteri praticamente illimitati nella as
segnazione dei processi agli istruttori, 
nella designazione e nella formazione 
dell'organo giudicante. Si creano di 
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fatto sezioni « speciali », giudici « spe
ciali », in violazione della Costituzione 
la quale ne vieta espressamente l'isti
tuzione (divieto di istituirli per legge; 
e a maggior ragione divieto di isti
tuirli di fatto con provvedimenti di 
organizzazione); la Costituzione con
sente soltanto che la legge ic;tituisca 
sezioni specializzare per determinate 
materie, tra le quali certo non si 
può mettere la « materia politica »: 
altrimenti salterebbero sia il princi
pio fondamentale di eguaglianza sia il 
significato storico-politico della stessa 
ed intera Costituzione repubblicana. 
Sappiamo che queste riforme dirette 
alla designazione dei magistrati per i 
singoli processi, oggettiva-automatica, 
e non preordinata a senso unico po
litico, sono riforme parziali e non 
risolutive. L'assegnazione automatica 
dei processi non cambierà l'orienta
mento nettamente conservatore della 
maggioranza dei giudici, cosl che la 
giustizia seguiterà ad essere, in preva
lenza, espressione di questo orienta
mento. Ma intanto si eliminerà uno 
dei condizionamenti legali dell'orien
tamento stesso: e, soprattutto, si darà 
un colpo notevole alla « ideologia » 
ufficiale che, attraverso l'organizza
zione gerarchica e il finora legittimo 
potere d'indirizzo politico dei « capi », 
si trasmette e si infiltra organicamen
te nella magistratura: ideologia, natu
ralmente. dell' « Ordine ». 

Realizziamo lart. 3 

Queste riforme, in ogni modo, non 
esauriscono ma appena appena abboz
zano qualche linea della politica per 
la giustizia; molte altre devono es
sere elaborate e portate a sbocco pra
tico: sia sul terreno dell'organizza
zione giudiziaria, dove campeggiano i 
problemi della formazione e delle fun
zioni della corte di cassazione, e dei 
poteri di impugnazione del p.m.; sia 
sul terreno, sottostante a tutta la po
litica giudiziaria, del reclutamento e 
della formazione professionale del ma
!!"istrato; sia sul terreno della respon
sabilità del magistrato, dove la situa
zione è diventata intollerabile: alla to
tale irresponsabilità verso i cittadini 
si contrappone, irradiandosi nell'inter
no e dall'interno dell'ordine giudizia
rio, una responsabilità disciplinare -
a volte penale - che è fatta appo
sta per la persecuzione politica dei 
magistrati dissidenti dai valori conso
lidati dalla tra~izione. Di questi aspet
ti della politica della giustizia che si 

impone a tutta la sinistra si parlerà 
un'altra volta. 

Ma fin da ora la sinistra deve 
affrontare il problema del Consiglio 
superiore della magistratura. Il C.S.M. 
va .riformato con assoluta urgenza; 
wbrto, perché quello in carica scade 
nella primavera 1972. Se il nuovo 
Consiglio superiore verrà eletto col 
sistema della legge attuale, si avrà 
in esso una schiacciante maggioranza 
di destra; ne sarebbero matematica
mente esclusi i rappresentanti della 
minoranza progressista esistente nella 
magist>ratura. Per questa minoranza 
si aprirebbe la prospettiva, per quat
tro anni (tale è la durata della legi
slatura del C.S.M.), di un ghetto an
cora più ferreo di quello attuale: ma 
quattro anni destinati, per gli effetti 
raggiunti, a prolungarsi indefinita
mente nel successivo avvenire. Non 
credo che ciò convenga alla democra
zia italiana, alle forze della sinistra, ai 
sindacati, ai lavoratori tutti. Perché 
la presenza e la vita di questa mino
ranza di magistrati progressisti non 
è un fotto interno all'ordine giudi
ziario ma costituisce il tentativo più 
valido e più organico di proporre una 
funzione alternativa della giustizia: cioé 
un tentativo di giustizia nuova. Sia
mo appena agli inizi e per questo 
incontriamo. dentro e fuori la ma
gistratura, tutta l'ostilità possibile ed 
immaginabile da parte dei sostenitori 
della tradizione e dell' « ordine ». 

Cosl, quando chiediamo, proponia
mo, esortiamo, non lo facciamo in 
nome e nell'interesse nostro. Questa 
minoranza di magistrati sa di non es
sere un corpo separato dal movimento 
democratico di cui è protagonista la 
classe oppressa; una sconfitta nostra 
è sconfitta di questa classe. Solo in 
forza di questa ragione abbiamo il 
diritto e il dovere di parlare, come 
facciamo anche qui, a tutte le com
ponenti della sinistra politica e sin
dacale: anche duramente, ma non da 
predicatori moralisti; anche con cri
tiche profonde e pungenti, ma non 
per schernire. Siamo parte di un tutto 
che cerca di maturarsi per essere pron
to, in /rii/e le sue articolazioni, per la 
trasformazione della società di oggi, 
ancora lontanissima dalla libertà e 
dalla uguaglianza effettive che l'art. 3 
della Costituzione promette ai lavo
ratori affinché partecipino all'organiz
zazione politica, economica e sociale 
del Paese. Come, e se la promessa 
potrà essere mantenuta non sappiamo: 
ma la nostra parte è di lavorare, 
tutti insieme, verso quel traguardo. 

M. R. • 
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giornalisti 

<<Ordine>> 
e 
hbertà 

D ove sono i giornalisti democratici? 
La domanda è lecita e la perples

sità legittima Ji fronte al silenzio as
soluto in cui' il movimento ha lasciato 
cadere la proposta di abolire l'ordin~ 
dei giornalisti presentata in questi 
giorni al parlamento. Silenzio ancor.a 
più strano per chi ri~orda q~ante ~t
scussioni l'esistenza d1 un ordine chtu
so e corporativo aveva fatto nascere 
all'interno del movimento dei giorna
listi democrntici. Nei giorni scorsi, du
rante il convegno dei comitati di re
dazione organizzato dalla FNSI, il pro
blema è stato appena sfiorato, mal
grado si trattasse della sede più a~atta. 
Poche occasioni più opportune di una 
assemblea dei rappresentanti sindacali 
della base giornalistica di tutte le 
aziende editoriali per sviscerare a quali 
e quante malefatte la sopra~vivenz~ 
dell'ordine ha dato luogo ai danru 
della professione giornalistica. A par
tire dalla mancata maturazione di una 
reale coscienza sindacale fra i gior
nalisti. 

Non vi è dubbio che i giornalisti 
sono, per condizione contrattuale e 
anche per la natura dcl lavoro che 
svolgono, dei lavoratori salariati di
pendenti Tn grado di contrattare 
giorno per !?ÌOrno, personalmente o 
attraverso i comitati di redazione, la 
propria libertà di espressione e di in
formazione: ma sempre in rapporto 
con un padrone preciso ed identifica
bile, l'editore, che ha dalla sua l'arma 
principe dello stipendio e in via su
bordinata qudl.1 di spostamenti di ser
vizio o gerarchici. Iny~ce per. un ~a: 
!inteso senso di prestigio, 1 g1ornaltst1 
si dovrebbero ritenere liberi professio
nisti, e cercare nella tutela legislativa 
che l'ordine sostiene di fornire, la so
luzione dei loro numerosi problemi. 
Per avere un esempio illuminante dei 
tortuosi paradossi attraverso cui si 
muove questa difesa dell'ordine, si 
leggano le dichiarazioni rilasciate .a 
« Panomma » da G.A. Longo, consi
gliere nazionale dell'Ordine. 

Per avere invece un esempio illu
minante della tutela fornita dall'ordine 
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ai giornalisti, si veda il silenzio. ass?
luto sull'arresto di Franco Tolm ir 

piena notte per un reato di stampa, 
il silenzio sul ritiro di passaporto a 
giornalisti anch'essi accusati di reati 
a mezzo stampa (se non di semplici 
querele), l'attacco a Piergiorgi~ Belloc
chio processato. Altro che. u~ttà d.ell.a 
categoria: nell'empireo det g1ornaltstt, 
anche fra i beatificati dall'appartenenza 
all'Ordine, non mancano le distinzioni 
e le discriminazioni, vedi caso, politi· 
che. Dove è l'ordine nella battaglia 
per l'abrogazione degli articoli del co
dice fascista sui reati di stampa? 
Dov'era l'ordine fra i commenti alla 
sentenza di Catanzaro che ribadisce 
il diritto di cronaca e di critica? 

Insomma l'ordine tutela chi gli pare 
e come gli pare, in base a valutazioni 
molto concrete e con scarsi nessi con 
quella cosa « astratta » che dovre?be 
essere la dignità e la libertà del g1~r
nalista. Tanto per fare un esempio, 
auest'ordine che dovrebbe custodire 
gelosamente la professionalità e la apo
liticità, è presieduto da un personag
gio che con il giornalismo ha avu~o a 
che fare solo scrivendo note settima
nali per l'« Osservatore romano», e 
che ha svolto un ruolo non certo se
condario nella vita politica italiana. 
Ma andiamo avanti: per stampare un 
giornale o scrivere. su c~i es.so occorre 
essere negli elenchi dell ordine. Se un 
oualsiasi gruppo politico (vedi. Lotta 
Continua) vuol fare della propria pro
paganda e della propria informazione, 
deve ricorrere ad un giornalista « au
torizzato»: il sistema delle licenze e 
delle autorizzazioni (per intenderci il 
sistema che vige nel commercio) vale 
anche per i giornali. Con tutti i com
promessi e gli imbrogli che sistemi 
come questo comportano. 

Le riforme a auesto ounto servono 
a poco. I giornalisti italiani hanno bi
sogno oggi di un sindacato vero e 
funzionante, non di un or2anismo di 
casta. E p0i vediamola da vicino que 
sta riforma: l'innovazione orincipale 
è la sostituzione degli es:imi con la 
scuola di giornalismo. Meditato esem
oio di razionalizzazione detle barriere 
all'accesso alla professione. Non vi è 
alcun dubbio infatti che come sistema 
di condizionamento e dei futuri gior
nalisti, la scuola sia assai più incisiva 
ed efficace di un semplice e sporadico 
esame. La tecnica del controllo ri
sulta insufficiente. E' meglio seguire i 
futuri giornalisti passo passo: è un 
sistema che si costruisce i cantori fin 
da piccoli. 

. 
magistrati 

Procura 
e 
neofascismo 
V na recente interrogazione parla-

mentare, che porta tra le al.tr~ 
la firma del diretlore di questa nv1-
sLa richiama l'attenzione' del Presi
de~te del consiglio e del Ministro 
della Pubblica Istruzione su alcuni av
venimenti verificatisi al Liceo Castel
nuovo di Roma. J fatti, in parte noti: 
alcuni studenti discutono di politica 
durante uno deoli intervalli fra le le
zioni nell'atrio 

0

antistante al Liceo. Il 
vice-~reside li invita n7l su? uffic~o 
e ne nasce un'assemblea m cui le varie 
tesi vengono democraticamente a con
fronto. Tutto si conclude pacificamen
te. Chiaramente ispirata dagli ambien
ti del neo-fasci<>mo romano, parte per 
la procura della repubblica u~a de
nuncia e si trova anche un magistrato, 
il '>Ostituto Procuratore Paolino Del
l'Anno, che considera plausibile un'ac
cusa di sequestro di persona. 

Inchiesta istruttoria, il magistrato 
che abband~na la sua veste di i'!1p~r
zialità e che si Ja<;cia andare a d1_ch1a
razioni assai pesanti nei conf~ont1 del 
sistema educativo, dei metodi e delle 
persone che operano .n~I c.astelnuovo: 
Si arriva al punto d1 1pot1zzare reati 
di danneggiamento delle pro~rietà pub: 
bliche per le scritte c?e gli. stu~7n~1 
avevano fatto su alcum mutt dell 1stt: 
tuto e di sequestrare, com.e corpo. ~t 
reato, i registri e prospetti scolast1c1. 

Ne è nato un procedimento giudi
ziario, che ricorda tanto la ~ac: 
eia alle -;treghe e certe operaztonr 
dell'epoca scelbiana che sper~vam~ 
ormai fuori moda. Alcuni ma~1strat1 
della Procura della Repubblica di 
Roma sono da qualche settimana 
sotto accusa: Il sen. Jannuzzi ha par: 
lato di un « gruppo di p0t~re » dt 
isnirazione fascista o neo-fascista che 
si sarebbe creato all'interno di quella 
importante sede giudiziar.ia. Noi no? 
s:ippiamo c;e il gruppo. di pote;e esi
sta e tanto meno sappiamo se 11 Pro
curatore Dell'Anno ne faceva parte. 

E' per questo che attendiamo dal 
Presidente del Consiglio che è anche 
Ministro di Grazia e Giustizia un~ 
sollecita e non evasiva risposta ag~1 

F. B. · • interrogativi che sono stati avanzat1. 



vie nazionali 
al socialismo Il contributo 

di Allende 
Qgali indicazioni dall'esperienza cilena? 
di Luigi Anderlinl 

Q uel tanto di parallelismo che esiste 
tra la situazione politica italiana e 
quella cilena è stato, con una pun

ta di malizia sottolineato da Cyrus Sulz
berger In un~ battuta che - negli ultimi 
mesi - ha fatto 11 giro del mondo: • Spa
ghetti Italiani In salsa cilena •. la mali
zia tipicamente anglosassone e per di più 
nord-americana di Sulzberger tende a met
tere ln evidenza gli elementi deteriori del 
margine di parallelismo, come se si trat
tasse di operazioni appunto di • bassa 
cucina • più o meno • mediterranea •. 
Essa tuttavia coglie - nel llnguaggio ti
pico degli specialisti - un aspetto non 
irrilevante del problemi che si pongono 
oggi alla democrazia Italiana come a quel
la cilena e può servire - nella sua gros
solanità - come momento Iniziale di ap
procc:o (soprattutto per una opinione pub
blica disattenta come la nostra) ad un 
discorso più ampio che - al di là delle 
battute - tenti di dare le coordinate es
senziali di questo che è - dal punto di 
vista Ideologico prima ancora che politico 
- un argomento di scottante attualità. 

Quel che è successo nella lontana re
pubblica latino-americana è sufficientemen
te noto. Il 4 settembre dell'anno scorso 
Salvador Allende, candidato di un vasto 
ma sufficientemente omogeneo schiera
mento di sinistra, otteneva col 360/o la 
maggioranza relativa del suffragi contro 
il candidato della destra e contro quello 
della democrazia cristiana. La costituzio
ne cilena stabilisce che In casi come 
questo. sia Il parlamento a scegliere tra 
I due candidati che hanno riportato il 
maggior numero di voti. La o.e. Il cui 
leader, Tomie, era arrivato terzo, rispettò 
la tradizione che vuole eletto dal par
lamento Il candidato che abbia riportato 
il maggior numero di voti popolari e Al· 
lende poté costituire subito dopo 11 4 
novembre un governo In cui sono presenti 
tutti i partiti e I movimenti facenti parte 
dello schieramento di Unità popolare. Da 
allora passando anche attraverso giornate 
di dura tensione, superando difficoltà sulle 
quali torneremo ma che In ogni caso è 
facile Immaginare, il Ciie sta vivendo una 
esperienza originale e per molti versi 
entusiasmante ( • avanziamo su un terre
no non ancora esplorato • ha detto il 
•compagno presidente•): quella della co
struzione del socialismo nel pieno rispet
to della legalità, modificando il sistem~ 
dal di dentro, cioè rispettando le sue leggi 
e la sua meccanica costltuzlonale, muo
vendo anzi dal terreno del pluralismo po
litico, della più ampia libertà di Informa
zione e di dibattito come conquiste ope-
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raie non periture, I cui valori sono parte 
integrante della società socialista da co
struire. 

I I libro che gli Editori Riuniti hanno re
centemente pubblicato (Salvatore Al
lende: • la via cilena al socialismo •, 

con prefazione di Renato Sandrl), offre 
un'occasione assai significativa per ap
:>rofondire il tema che abbiamo abbozzato 
e non solo perché contiene I discorsi più 
importanti di Allende e I testi fondamen
tali della rivoluzione cilena, ma anche per
ché a tutto questo Renato Sandrl ha pre
messo una sessantina di pagine In cui un 
marxista italiano fa onestamente I suol 
conti con la via cilena al socialismo. E' 
cosi che nel palinsesto del libro I pro
blemi del parallelismo e delle differen
ziazioni, le questioni Ideologiche più ge
nerali e quelle della dinamica politica an
che quotidiana finiscono col trovare un 
rilievo altrimenti nemmeno lpotlzzablle, 
dando corpo a quello che nel linguaggio 
burocratico del partiti si chiama scambio 
di esperienze e che qui diventa stimolo 
all'approfondimento, riflessione critica a 
tutti i livelli sul problemi della lotta per 
il socialismo. Converrà sgomberare Il cam
po da alcune questioni preliminari. Quella 
in atto in Cile non è un'esperienza social
democratica anche se un partito social
democratico è presente In Unità Popolare. 
Unità Popolare ha ben poco In comune 
con partiti come quello laburista o con 
la socialdemocrazia di Brandt. 

La Incisività delle riforme In atto (da 
quella operaia alla nazionalizzazione del 
rame, del carbone e del salnitro, alla pub
blicazione del sistema creditizio, all'av
vio della politica di pianificazione) la vo
lontà dichiarata di uno spostamento reale 
del potere di classe fanno della esperienza 
cilena qualcosa di qualitativamente assai 

diverso dal Welfare-state dei laburisti o 
dalla generica socialità dei tedeschi occl
dentali. 

Quella di Allende non è nemmeno -
come pure qualcuno in Europa ha scritto 
- una linea empiristica, dettata settima
na per settimana dallo scontro con I pro
blemi emergenti, o viziata di pragmatismo 
(soprattutto come si dice in politica este
ra dove il Cile si è collocato sulle posi
zioni del non allineati); non ha ragioni 
In effetti Sulzberger con il suo • pasticcio 
alla cilena •. Allende non solo non disde
gna il confronto Ideologico anche il più 
arrischiato, ma tende ad elaborare un ml: 
nimo di corpo dottrinale, sia risalendo 
nel tempo (il partito socialista cileno aderl 
'Jenza defezioni alla terza internazionale), 
sia rileggendo, nella sua prospettiva i clas
sici del marxismo e riscoprendone, ben al 
di là delle lncrostaz:oni burocratiche, il 
profondo valore libertario, se non liberale. 
Ma su Allende, su questo personaggio 
centrale della rivoluzione cilena, bisognerà 
pur fare un breve discorso. 

M edlco, 63 anni; ministro con Ciarda 
nel '38, presidente del Senato, 
candidato nelle elezioni del '52, 

del '58 e del '64, la sua poteva anche 
essere la carriera politica tipica di un 
slndacalista come ce ne sono tanti In 
Europa. Pure Allende, che oggi difende 
con le unghie la legalità rivoluzionarla del 
Cile, non ha niente a che vedere con 
certi personaggi del parlamentarismo eu
ropeo e tanto meno con il cliché, larga
mente divulgato tra noi, dell'uomo di po
tere dell'America latina. Senza pose gla
diatorie, rifuggendo scrupolosamente da 
ogni gesto autoritario e da ogni sfumatura 
di compiacente • culto della personalità •, 
con la tendenza a richiamarsi ogni volta 
alle radici e alle responsabilità popolari 
della lotta in corso, Allende non ha d'altra 
parte niente che lo ricolleghi a certi per
sonaggi sbiaditi del burocratismo delle 
più varie estrazioni. Non legge I suol di
scorsi, anche se si sente che li ha se
riamente meditati; scende nel dettagli del 
problemi economici ma lo fa senza ricor
rere al linguaggio cifrato degli specialisti. 
Nel suol discorsi si ritrovano le citazioni 
di Marx, DI Engels (i lavoratori hanno 
trasformato li diritto di voto da una forma 
di astuzia come è stato fino ad ora In 
strumento di emancipazione) , di Recobe
reu, li padre del socialismo cileno. Non 
disdegna la polemica diretta anche con I 
compagni di lotta di fronte ai quali sa ri
cordare (come agli studenti dell 'Unlver
sltà di Concepcion) la sua amicizia non 
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solo personale con Che Guevara ( • per 
altre vie perseguivano la stessa cosa •) 
e la nota frase di Lenin sull'estremlsmo 
• come tradimento del soclalismo • o li 
richiamo - pur esso leninista - alla 
• Intransigenza dei fatti • che qualche 
volta • è più forte del desideri della 
gente•. 

Un tributo allora, un uomo In cui lo 
slancio volontaristico sopravanza li mo
mento della riflessione? Nemmeno questo. 
Direi soprattutto un politlco nel senso 
pieno della parola, che sa bene come li 
contatto con la realtà del suo paese, la 
forza che gli può venire e gli viene dalla 
partecipazione alla lotta degli strati più 
consapevoll del suo popolo sia l'arma de
cisiva in una terra in cui - come ha 
scritto Pablo Neruda - essa si trova a 
difendere un flore misterioso sola. nella 
Immensità dell'America assopita. Quello 
che Allende considera li suo merito mag
giore (ed è questa la chiave più signi
ficativa per Intendere oltre che il perso
maggio la polltlca che egll persegue) è 
che dopo un anno di scontro in campo 
aperto, ad armi pari con gli avversari 
del socialismo. in Cile non c'è nemme
no un prigioniero polltlco. 

I 
problemi del Cile non sono né pochi 
né di poco rilievo. I dati di partenza 
positivi sono la sostanziale unità na-

zionale (quasi Incredibile su quella sottile 
llngua di terra smisuratamente lunga tra 
le Ande e li Pacifico che si estende per 
4300 Km.. quanti ve ne sono tra Roma e 
Mogadiscio). una tradizione democratlco
llberale che nel corso di un secolo ha 
prodotto l'Involucro lstltuzlonale elleno 
conferendogli una rilevante capacità di re
sistenza di fronte al colpl di mano della 
destra ed assicurando ad esempio la leal
tà delle forze armate alla politica di Unltad 
popular (l'assassinio di Snelder, capo del
l'esercito, nel giorni che precedettero li· 
voto del parlamento ne è In negativo la 
risposta). Non ultima, la presenza di una' 
chiesa cattollca che dopo la nascita della 
lglesia Joven del '68 si è spostata fino al 
punto che Il Primate del Cile ha potuto 
partecipare alle manifestazioni del I mag
gio con li • compagno presidente • che 
citava nel suo discorso ufflclale li testo 
del messaggio della Chiesa al lavoratori: 
• La Chiesa che lo rappresento è la Chie
sa di Gesù, li ftgllo del falegname. Cosl 
è nata e cosi vogllamo che sia sempre. 
li suo più grande dolore è che credano 
che abbia dimenticato la sua culla che è 
stata e sarà sempre fra gli umlll •. So
no questi punti di partenza da cui muove 
l'esperimento elleno di una democrazia ad 
ampia partecipazione popolare che per
corre la via del socialismo. 

Stanno dall'altra parte I duri problemi 
della realtà economica del Cile letteral
mente svallglato dalle varie compagnie 
nord-americane delle sue ricchezze naturali 
(li rame, li salnitro, li carbone) che han
no esportato capitali pari alla Intera ric
chezza del paese (•E' come se un altro 
Cile fosse uscito dalle nostre frontiere ... 
mentre li popolo si dibatteva nella fame 
e nell'Ignoranza •). Sta dall'altra parte li 
problema della terra risolto solo a metà 
dalla amministrazione Frel e che si pre
senta già nel termini di esproprio del la
tifondo e di rlaccorpamento delle proprie
tà parcellarl ma anche In termini di con
cimi da distribuire, da capitai! da lnve-
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stire, di progresso tecnico, di sostegno 
alla plccola ed alla media proprietà con
tadina. In questo quadro si capiscono le 
Impazienze di certi settori, la volontà di 
bruciare le tappe, di spingere a fondo l'ac
celeratore della rivoluzione e dall'altra la 
misura del realismo del presidente che sa 
bene come le tappe non possano essere 
saltate, come la battaglia alla produzione 
nelle miniere. nelle fabbriche. come sulla 
terra diventi ad un certo punto la batta
glia decisiva. • Se rame è li salarlo 
del Cile. l'agricoltura è il suo pane •. 
Regolare i tempi della rlvoluzlone, • af· 
frettarsi lentamente • secondo il vec
chio adagio latino che Allende cita vo
lentieri, essere consapevoli che la ri
voluzione delle coscienze è altrettanto 
Importante di quella delle cose. raccor
dare tutte le spinte ad una grande 
azione unitaria di fondo, nella convin
zione che le • grandi maree della sto
ria • non si fermano, questo è il com· 
pito che il governo di Unità popolare 
si è assegnato. A guardare al 12 mesi 
della sua attività non si può dire che 
sia venuto meno agli impegni assunti. 

L e suggestioni che vengono dal libro 
di Allende, le reazioni - anche 
critiche - che suscita toccano un 

po' tutti i temi della nostra battaglia po
litica quotidiana, voglio dire della battaglia 
per la via italiana al soclallsmo. Quando 
Allende Insiste sulle necessità di mante
nere alto il livello della produzione gene· 
raie viene fatto di pensare alla Immagine 
con la quale, anni fa, Riccardo Lombardi 
riassunse alcune sue tesi di politica eco
nomica: cambiare i pezzi di un motore 
pur dovendo continuare a tenerlo in mo
vimento. Le soluz:onl date al problema 
delle direz1onl delle aziende (metà del 
dirigenti eletti dagli operai) ripropongono 
criticamente la formula dell'autogestione 
(che Allende respinge); le denunce delle 
conseguenze assai pesanti della mancata 
svalutazione del dollaro richiamano, riflet
tendole in un'area ben più vasta, le nostre 
recenti polemiche sulla situazione mone
taria. 

Subito dopo però affiorano (e non po
trebbe essere altrimenti) gll elementi dif
ferenziali. La nostra democrazia liberale 
non ha la tradizione di quelle cilene e non 
a caso il fascismo ha oscurato oltre venti 
anni della nostra storia nazlonale. Caso 
mal la solidità della nostra democrazia ri
posa, molto più oggi che nel '22, nella 
consapevolezza acquisita da parte della 
classe operala dei valori che In essa van
no difesi. 

E' anche probabile che li peso speci
fico della classe operala come tale abbia 
da noi una rilevanza maggiore che non 
nel Cile, come hanno certamente un peso 
maggiore - da noi rispetto al Cile di un 
anno fa - le aziende pubbliche o semi
pubbliche del nostro sistema delle parteci
pazioni. C'è da noi una Chiesa assai lon
tana (parlo della conferenza episcopale 
italiana e parlo di questi ultimi anni del 
pontificato paolino) dalle posizioni della 
chiesa cilena e una Democrazia cristiana, 
Identificatasi col potere da troppo lungo 
tempo e assai anchilosata nel muoversi 
con disinvoltura sulla strada aperta dal 
concilio. La stessa collocazione Interna
zionale è diversa: l'Italia arpionata dalla 
NATO, con le basi americane sul suo ter
ritorio che sono Il più pesante residuo 
della guerra fredda che si è combattuta 

quasi alle nostre frontiere e li Cile intri
cato nella organizzazione degli stati ameri
cani, alle prese con le azioni di sovversio
ne che la Cia organizza in tutto li con· 
tinente. Lo stesso Allende ricorda che 
molti teorici del marxismo • hanno sup
posto che i primi a percorrere la via de
mocratica al socialismo sarebbero state 
le nazioni più sviluppate, probabilmente 
l'Italia o la Francia coi loro forti partiti 
operai di Importazione marxista•. E dalle 
sue parole potrebbe anche discendere un 
larvato rimprovero per una o due rivolu· 
zioni mancate se Il tutto non fosse tem
perato dalla osservazione che le rotture si 
verificano • non là dove teoricamente era 
più prevedibile che accadesse, ma là do
ve si sono create le condizioni concrete 
più opportune per attuarlo •. E vengono 
così alla ribalta le questioni del come 
creare le condizioni necessarie per la 
crescita del movimento rivoluzionarlo e la 
polemica con i gruppi estremisti, una po
lemica che pure ricorre, frequentemente 
anche se senza asprezze, nel discorsi 
del presidente cileno. 

Il ruolo sostanzialmente positivo che le 
forze armate hanno avuto negll avveni
menti dell'ultimo anno è un altro elemen
to differenziale. L'assassinio di Snelder e 
l'affare Slfar o le dichiarazioni di un BI· 
rindelll sono di segno totalmente oppo
sti e certo per ragioni che affondano le 
loro rad cl nella diversa storia dei due 
paesi ma anche - lo credo - per la 
Insufficienza della politica che la sinistra 
Italiana ha svolto In questa direzione. 

Per venire infine al probleml più gene
rali di strateg:a politica o se si vuole di 
strategia di classe, è sintomatica la ri
sposta che Allende dà a quel critici che 
gli facevano carico di aver approfittato 
della divisione dei suol avversari, repli
cando che anche quella divisione era il 
frutto della corretta Impostazione che Uni· 
tad Popular aveva saputo dare alla sua 
lotta negll ultimi anni. E' cosi che Il pre· 
sidente cileno dà la mlsura della consape
volezza che egli ha di guidare uno schie
ramento di cui fanno parte significativi 
strati della borghesia forza e limite della 
sua stessa battaglia. Decifrato cosi som
mariamente Il palinsesto che li libro di 
Allende e di Sandrl cl offre resta da riba
dire la constatazione fondamentale: la Ipo
tesi togllattiana di una democrazia che 
avanza verso il socialismo sulla spinta di 
una • grande marea •, con la partecipa· 
zione di mlllonl e milioni di uomini, sta 
vivendo In Cile una fase di concreta rea
lizzazione. Siamo tutti coscienti del pe
ricoli cui essa è esposta anche perché 
- in misura diversa - quel pericoli so
no anche I nostri. 

L. A.• 



radicali Con tessera 
e • 
con partito 
di Gianfranco Spadaccla 

I lavori del X congresso del Partito Radicale si sono conclusi alle 3 del mattino di martedl 3 no
vembre al termine di una seduta di 11 ore ininterrotte di discussione. Chi erano i cento congres

sisti che lasciavano a quell'ora di notte la piccola sala, dopo aver resistito a quell'ultimo tour de force 
congressuale? Per il 50% erano militanti che avevano deciso di iscriversi formalmente al Partito Ra
dicale solo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane o negli ultimi mesi. Fra le tante, questa, cosi 
apparentemente paradossale, è la risposta più importante che il Congresso ha dato alla ipotesi e alla 
proposta di scioglimento del Partito, prospettata nel luglio scorso da Marco Pannella. Si potrebbe 
dire che il Congresso è stato « occupato » da. militanti che avevano condiviso le lotte del Partito, o 
da simpatizzanti che le avevano soltanto segwte e sostenute, fino ad allora rifiutandone la responsa
bilicà della conduzione e della gestione parlamencan, non trova però altra nella quale, pur condannandosi la po
politica. E certamente questa decisione struttura e forze. adeguate~· Pc~ com- ~tica seguita ~ partiti di sinistra, 
è stata rafforzata proprio dal fatto di prend~re. ~a no~~ e gravità. d1 qu:- si afferm~va, ~dinnanzi al pericolo e 
aver partecipato e gestito un congresso sto giudizio politico, è sufficiente r1- ~a pratica di speculazioni antiunita
cosl diverso dagli altri, risoltosi tutto cordare che 6:no a questo cong~esso ne», che essa non era «determinata 
nell'intenso lavoro dell'assemblea e del- il Partito Radicale ha sempre agito e né dalle scelte dei militanti né dalle 
le commissioni, senza distraenti collo- dichiarato di agire come componente aspirazioni della generalità della classe 
qui di corridoio e senza riunioni ri- intransigente e libertaria, anticlericale dirigente del movimento democratico 
strette nel chiuso di stanze « direzio- e. ant~ilitarist~ di un più vasto « par- e operaio» e che quei partiti non po
nali »: una prima immagine di quel ttto laico», esistente nel paese e che tevano « essere ridotti alla sola realtà 
« partito diverso e necessario » della in Parlamento aveva trovato la più di questa politica ». 
sinistra italiana di cui Loris Fortuna larga .espi:ssione duran~e la .battag!ia I radicali hanno sempre rifiutato di 
aveva parlato nella sua relazione. del divorzio: ~n « parttt? laico » tn- considerarsi degli « eretici » del movi-

Sarebbe un errore tuttavia pensare teso nella accezio~e che st ~à a que~ta mento operaio italiano, non hanno mai 
che il rifiuto della prospettiva dello . parol~ quando. si par~a di « parttt~ preteso di essere i depositari di alcuna 
scioglimento sia stato il risultato di amen~ano », ~1 « part.ito rus~o », ~1 ortodossia, non si sono mai proposti 
una reazione emotiva ad una ipotesi « parttto agrario.» 0 dt «partito. ~a.tt- C?f!le «unico» e «vero» partito della 
che era invece seria e meditata. In c~no ». La coscienza. de11a po~sibilttà sm1stra. Se hanno avuto una speranza 
realtà un giudizio politico comune ha f questd llapl'?~to vi~ale e sohdod col~ e un obiettivo è stato al contrario quel
unito tutto il congresso: sia il segre- 1

1 
resto . ili af sirus~ll e stati~ :1d0 l peg 1 lo di potersi presto dissolvere in un 

tario uscente Roberto Cicciomessere, e. ero~~- al orza lle e hana t1 h e. ar- movimento più ampio. Nessuna mera
e Marco Pan~ella che quella proposta du.to di~ ic de, que lode e. g 1 d all'tmpe- viglia, dunque, se nel momento in cui 

1to ca ere ne estmo e estre- · · · · li · · f 
avevano avanzato e sostenuto nelle · d 1 tt · . d' i margtm prtma amp ssuru ra « par-
loro relazioni sia Mellini Teodori mismof e ~ ~e ~ris~o . proprio èi tito laico • e Partito Radicale si fanno 

. . , : : tante ormaz1001 mmor1tar1e, e non strettissimi fino a · ·d · 
Bandinel11 e la grande maggioranza dei mai stata offuscata o attenuata dai mo- . comc:i .ere, s1 pe~sa 
congressisti che fin dal primo momen- menti di inevitabile scontro politico o cllme prosr.tnva possibile allo scio
to hanno dimostrato di non condivi- dalle critiche e dalle denuncie pur ne- g. ment? pt~geva verso

1 
q?desta s

1
olu

derla e di respingerla. E' un giudizio cessarie, rivolte alle scelte e' ai com- z~one, dmnll~tutt~ una ~e~ a va uta-

ch · · l d I · d li 1 . d' . . zione e a situazione politica e della 
e s1 ritrova ne ocumento eone u- portamenti e e cassi mgentt dei chi h . rifi d 

· d 1 I d · aff · · I · l f grave usura e e si sta ve can o 
s1vo e congresso, l ove s1 erma partttl par amentart. I con ronto deve 1 Il 'fi d . di .. 
h il p · R d' 1 · f il d' ne paese. n uto et gran partiti 

e e arttto a 1cj e « appare or~ai lssere d jtto co? ,
6 

congresdo .
1
1 Bo- e dei sindacati di appoggiare un refe-

~ no.o per su~ sce ta - come. urucdi~ ~gna_ e fimaggto 7' bq?an. o J ,Par- rendum democratico come quello per 
1potes1 co: ututt.va e rappresentativa t~to s~ pr~ ggeva come o 1ett!vo « 1 uni- l'abrogazione delle norme fasciste del 
quel parltlo laico nel paese .eh~, se. ~ tà e _il ~tnno~am~nto ~ella tntera sini- codice penale che diecine di migliaia 
~er~o com~sto da mass7 di ~ttta?ll" stra _italiana ~ vista d1 una alternativa di cittadini, quasi privi di organizza
md1pendent1 e da cons1stent1 mmo- al sistema di potere democristiano», zione, hanno mostrato di recepire e di 
ranze dei partiti tradizionali, della si- o con la mozione del congresso di Fi- comprendere: ciò che sta avvenendo 
nistra, ed anche dei movimenti extra- renze, del novembre dello stesso anno, __. 
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in Parlamento suJla legge per il rico- invece presente con alcuni nuclei cir
noscimento dell'obiezione di coscienza; coscritti ma significativi, con il gruppo 
il ritorno ai vertici del PCI di impo- dei divorzisti pugliesi sempre più uniti 
stazioni ideologiche adeguate più alle alla lotta del Partito, con Perfetti 
condizioni di un paese agricolo-pasto- che ha dietro le spalle a Cosenza la 
raie che a quelle di un moderno e esperienza di « Astrolabio calabrese » 
avanzato paese industriale sono, al pari e del «gruppo 80 ». Sembrava che 
delle virt>ndc J~I divorzio, tutti fatti l'ondata neo-marxista e neo-leninista in 
sintomatici di questa chiusura autori- cui si è dissolto il movimento studen
taria che rischia di realizzarsi contro tesco avesse spazzato via dalle univer
la volontà, gli obiettivi, le speranze sità e dai licei ogni possibilità di pre
delle masse democratiche. Altri due fat- senza laica e libertaria: composti pre
tori inducevano a prendere seriamente valentemente da giovani e da studenti 
in considerazione l'ipotesi prospettata S~t}O invece alcuni dei nuovi nuclei 
·da Pannella: la valutazione della dispa- radicali come quelli che• nell'ultimo 
rità delle fone e la mancanza di atti- anno hanno agito con successo, supe
tudine a condurre battaglie, valide sol- rando le difficoltà dell'isolamento, in 
tanto come testimonianza o come im- città come Trieste o Reggio Emilia. 
pegno morale, ma politicamente de- Sembrava che il Partito non dovesse 
stinate alla sconfitta. « Se ci scioglia- superare il numero di centocinquanta 
mo oggi - ha detto giustamente un quadri e militanti (tanti ne ha avuti 
congressista - ci sciogliamo come in media negli ultimi anni) ed ha in
una forza politica vincente; se rifìu- vece registrato proprio nelle ultime 
tiamo l'ipotesi dello scioglimento, ab- settimana prima del Congresso un au
biamo presente il rischio di sopravvi- mento del 50% delle iscrizioni. Non 
vere come dei perdenti ». sono dati che possono essere ottimi-

Cosa ha consentito al Congresso, sticamente ingranditi; sono dati an
nonostante questa analisi, di respin- cora sintomatici, che attendono svilup
gere con forza la proposta di Pan- po e conferma, come sintomatici sono 
nella e, a maggior ragione, le conside- il rafforzamento del Movimento di Li
razioni un po' apocalittiche contenute berazione della Donna (il_ primo ~ovi
nella relazione fornita al Congresso da ~~nto f~derato. a1 Parttt? , Ra~hcale, 
Wladimiro Dorigo, che non lasciava ·. gia org~ruzzato m molte ~ttta), _il c~~
a1cun margine alla speranza di una mo- scen.te . tm~W?o nel Partt~o dt mth
difìcazione della situazione politica ita- tanti div~rztstt della L~D, 11 ~atto che 
liana e che, pur apprezzando gli sforzi ~uesta piccola for..:a h~~t~rta che è 
ed anche i successi conseguiti dai ra- ~ ~.R. e stata fors_e la _pi~ tm~gnata, 
dicali, non ha riconosciuto loro la capa- u~s1eme ~e orgaruzzaz1om dell ANPI 
cità e la possibilità di essere un par- dr ~ldnm, nella raccolta delle firme 
tito? Certo i giochi non sono tutti ~r d referen~um contro le norme fa
fatti, dei margini di « apertura » ri- sctste del codiçe penale. 
mangano sempre in qualsiasi situazio- Qualcosa che poteva essere scam
ne; la verifica delle ragioni e delle biato per una reazione emotiva si è 
possibilità de] Partito - come ha avuto durante il Congresso quando 
detto un altro congressista - non sono stati evocati gli attacchi di cui 
poteva essere fatta a tavolino nei tre è stato oggetto il Partito. Gli attacchi 
giorni di lavori del congresso, ma dell'Unità e quelli di Pajetta hanno in 
deve essere fatta nei prossimi mesi realtà provocato non soltanto un ri
ed anni ; quanto meno era opportuno flesso di partito fra i militanti radi
affrontare fino in fondo la prima oro- cali, ma anche un riflesso radicale fra 
va, già in atto, di questa verifica: molti compagni, di altri partiti, che 
quella relativa a] referendum sul di- hanno compreso il significato e la du
vorzio. Tutte queste valutazioni sa- rezza dello scontro in atto. Un con- . 
rebbero state però una fuga illusoria tributo certo importante è venuto da 
e volontaristica dalla responsabilità di Fortuna, quando nel riconoscere l'im
trarre le logiche conseguenze dalla ana- portanza che l'esistenza del Partito Ra
lisi precedente, se il congresso non dica1e ha per le posizioni politiche 
avesse rivelato potenzialità adeguate analoghe esistenti all'interno dei partiti 
di resistenza, di crescita e di lotta. tradizionali, ha annunciato « la propo-

Per la prima volta il Partito ha sizione di temi fondamentali del pro
mostrato segni precisi di un possibile gramma radicale e laico - come quello 
salto sia qualitativo, sia quantitativo del diritto e della pratica della plura
nella propria organizzazione. Sembrava lità di iscriziotii di militanti laici nel
che il mezzogiorno dovesse rimanere l'arco dei partiti di sinistra - a par
per sempre precluso ad ogni azione lamentari e iscritti del PSI e non 
radicale e in questo congresso è stato solo del PSI». Proprio la pratica del-
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la doppia tessera, ammessa dallo sta
tuto radicale come strumento di dis
soluzione del partito-chiesa e come 
ipotesi di abbattimento, per iniziativa 
dei militanti, degli steccati ideologici 
e organizzativi che dividono la sini
stra, ha avuto nel congresso una prima 
concreta attuazione con l'iscrizione al 
Partito di alcuni compagni socialisti. 

Questi elementi importanti di cre
scita non sono stati sopravvalutati. Il 
congresso è stato consapevole della 
necessità di una veri.fica e, scegliendo 
la strada del proprio rafforzamento 
anziché quella dello scioglimento, si 
è posto l'obiettivo di raggiungere en
tro un anno i mille militanti iscritti e 
di passare dagli attuali sei-sette milioni 
(tanto è costata nel 1971 l'intera or
ganizzazione e lotta politica radicale) 
ad almeno venti milioni di autofinan
ziamento annuo. Sono cifre che pos
sono far sorridere in paragone alle 
macro-economie e alle macro-organiz
zazioni dei grandi apparati della si
nistra. Il Partito Radicale ha tuttavia 
confermato di voler crescere soltanto 
cnn iscritti che assicurino un impegno 
militante e che contribuiscano diret
tamente a1 finanziamento della loro 
organizzazione, rifiutando in maniera 
rigorosa le iscrizioni formali e i finan
ziamenti esterni. Si consoliderà cosl, 
'le questi obiettivi saranno raggiunti, 
una esperienza politica libertaria ormai 
quasi decennale di cui altre formazioni 
di « nuova sinistra », anch'esse alle 
prese con i problemi della creazione 
di un'organizzazione politica autoge
stita e non burocratica, dovranno de
cidersi a tener conto; un'esperienza 
che con la « Prova radicale » affronta 
per la prima volta la verifica di un 
confronto anche teorico. 

Due ultime osservazioni: il Con
gresso ha ugualmente respinto le ac
cuse di anticomunismo rivolte al P .R. 
( « ho la fierezza - ha detto Pannella 
- di aver combattuto tutte le batta
glie politiche degli ultimi 17 anni, da 
quelle ormai lontane dell'università, a 
.::iuelle attuali, sempre a fianco di com
pagni comunisti ») e quelle di estre
mismo: il documento conclusivo ri
corda che il P.R. è stato, insieme alla 
LID, l'unica forza politica che si è 
concretamente battuta per impedire il 
referendum, mentre la sola alterna
tiva ad esso contrapposta dagli altri 
partiti è l'abrogazione e lo snatura
mento della legge Fortuna. E' di fron
·te a questa prospettiva che il Con
gresso ha affermato che il referendum 
« deve essere ormai tenuto e affron
tato ». 

Gf. S. • 



divorzio 
e referendum 

Le attese 
e 
i rischi 
di Angiolo Bandlnelli 

L 
e più recenti dichiarazioni di A~
dreotti hanno portato un contri
buto di chiarezza alle ultime, intri

cate e confuse, vicende politiche riguar
danti il divorzio. Andreotti Insiste sul dop
pio regime por I matrimoni solt.anto ~ivili 
e per I matrimoni concordatari e ~1pro
pone una serie di modifiche ulter.iori. alla 
legge Fortuna che renderebb~ro 11 ?tvor
zio una burletta anche per gh stessi ma
trimoni civili. Certo il leader del gruppo 
parlamentare democristiano non si limita 
a perseguire un disegno personale, quan
to meno il suo discorso tiene conto delle 
tendenze prevalenti al vertice della Chi~
sa. Anche se, però, il suo fosse un di
scorso soltanto personale, esso comun
que dimostrerebbe quali resistenze esi
stono all'interno de!la Democrazia Cristia
na, quanto sarebbero condizionanti nella 
prospettiva ormai problematica del com
promesso, e a quale prezzo questo com
promesso potrebbe essere raggiunto dal
le forze parlamentari laiche. 

Perché un contributo di chiarezza? Per
ché tutto ciò che si è scritto, detto e 
fatto negli ultimi due mesi con la pre
tesa di impedire il referendum non è 
stato affatto chiaro. Non lo è stato per 
l'opinione pubblica e per le masse de
mocratiche del paese, cui devono es
sere forniti semplici criteri di valutazioni 
e di giudizio, e non lo è stato per le 
classi dirigenti dei partiti che hanno de
ciso di percorrere il difficile e sdruccio
levole terreno della trattativa. SI è pro
posto di trattare quasi che fosse possi
bile, con poche e secondarie modifiche 
alla legge Fortuna, fermare il meccani
smo del referendum. e poi si è dovuto 
ammettere che era Invece necessaria 
una esplicita abrogazione della legge e 
una sua sostituzione con un diverso te
sto legislativo. Ma una cosl complessa 
procedura parlamentare presuppone. per 
passare in tempi politici utili, un com
promesso totale con la Democrazia Cri
stiana. Potrebbe la nuova legge, dalla pa
ternità mista clericale e laica, essere 
approvata senza concessioni gravi alle 
pretese della Chiesa in tema di tutela 
concordataria del matrimonio religioso? 
la risposta a questo interrogativo è pre
liminare ad ogni ulteriore possibilità e 
tentativo di compromesso, se è vero che 
tutti i partiti laici hanno rifiutato pregiu
dizialmente un cedimento in questa ma
teria, un cedimento - è bene sottoli
riearlo -· che metterebbe in ginocchio la 
Repubblica davanti alla Santa Sede 

Andreotti su questo argomento è stato 
esplicito, ma non una sola voce si è 
levata dall'interno della o.e. per fornire 
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garanzie e assicura7ioni diverse o anche 
soltanto per criticare e cv110<1n1111r1:1 1 in

tervento di Andreotti. Allo stato dei fatti, 
su tale questione pre!iminare il margine 
è ristrettissimo: o si accetta il principio 
del doppio regime giuridico (matrimonio 
concordatario indissolubile, matrimonio 
civile dissolubile), o si accetta una forma 
appena attenuata di questo doppio regi
me (possibilità di rifiuto del divorzio da 
parte del coniuge cattolico non consen
ziente). A parte la chiara incostituziona
lità del .. doppio regime ,. (fino a prova 
contraria in questo paese tutti i cittadini 
sono uguali davanti alla legge). la pos
sibilità del rifiuto del divorzio da parte 
del coniuge cattolico non consenziente 
apre d1 nuovo la strada al ricatto nelle 
famiglie, quel ricatto che. fino al giorno 
in cui erano in vigore le norme penali 
sull'adulterio, per decenni ha rovinato 
l'esistenza a milioni di separati Insom
ma, per altra via, si tornerebbe alla 
concezione punitiva del matrimonio e al
l'infelicità obbligatoria per legge, in ar
monia con la cupa tradizione controri
formistica del cattolicesimo italiano. Mille 
volte· meg!io il rischio, peraltro improba
bile, di una sconfitta laica sul referendum. 
la battaglia del divorzio ha infatti dis
solto non solo alcune norme giuridiche 
ma anche le norme di una falsa morale 
clericale. e il diritto al divorzio, il diritto 
di governare la propria esistenza, di di
sporre della propria felicità e infelicità, 
è entrato prima che nell'ordinamento giu
ridico, nella coscienza del separati e 
della gente comune 

Ma accettiamo pure per buona l'ipotesi 
su cui hanno mostrato di volersi muo
vere le classi dirigenti del partiti laici: 
che la o.e. e la Chiesa, anch'esse pre
occLJpate delle conseguenze del referen
dum, abbandonino per strada queste pre
tese più intransigenti e si acconcino ad 
accettare emendamenti di minore impor
tanza. In un co'Tli?io a Roma, il 19 set
tembre, l'on. Reale. aveva detto che, se 
i democristiani non si fossero irrigiditi 
nella opposizione al divorzio, la legge 
Fortuna sarebbe risultata " migliore •. Il 
sPn Bufalini, per il quale Invece la legge 
è .. seria e rigorosa "• ha tuttavia indicato 
una precisa proposta di emendamento 
ai democristiani: l'aumento del potere di
screzionale del giudice in presenza di 
condizioni particolari. quali ad esempio 
l'esistenza, di figli " in tenera e giova
nile età... Sarebbe questo un " migliora
mento .. della legge Fortuna? Nelle po
lemiche sul divorzio si dimentica sempre· 
di ricordare che questa legge " rigorosa 
e seria .. consente lo scioglimento del 
matrimonio soltanto dopo cinque anni o 
sei anni di separazione legale, quando 
cioé non solo i' matrimonio è nei fatti 
dissolto ma anche la sistemazione dei 
figli è regolata in regime di separazione. 
Fin qui il potere discrezionale del giu
dice di allungare i tempi del divorzio ap
pare soltanto come una inutile ingiusti
zia e come un fatto punitivo. Non è però 
solo questo. Rendere più macchinosa la 
legge significa aggravare i costi del pro
cedimento, che già oggi sono diventati 
elevati a causa dei primi emendamenti 
accettati ai tempi della cosidetta • me
diazione Leone "· consentire di conse
guenza a chi ha buoni e ben pagati 
awocati di orientare a suo favore il po
tere discrezionale del giudice, compii· 
care la vita a chi non ha questa possi
bilità, rendere meno accessibile il proce-

dimento ai ceti più poveri della popola
zione, aprire la strada al processo di 
doppio grado con la possibilità di ap
pello del Pubblico ministero e del coniu
ge non consenziente E' dawero tanto as
surdo parlare di un .. divorzio di classe .. 
a paragone con un motu proprio papale 
che assicura, davanti ai tribunali eccle
siastici, procedimenti semigratuiti e an
nullamenti facili, senza nessuna conside
razione dei figli e nessuna garanzia eco
nomica per il coniuge più svantaggiato? 
A questo punto dovrebbe essere chiaro 
a tutti che ciò che è in gioco non è un 
tipo di divorzio piuttosto di un altro, una 
legge più o meno modificata, ma il man
tenimento - non importa se sanzionato 
giuridicamente con il " doppio regime,. 
o conseguito in pratica rendendo più dif
ficili i procedimenti dei tribunali repub
blicani - della giurisdizione ecclesiastica 
sul matrimoni e del potere della Chiesa 
sulle famiglie ita!iane e sulla coscienza 
dei cittadini. 

Né questo sarebbe l'unico guasto di 
un simile compromesso. Sempre tenen
do per buona l'ipotesi su cui si sono 
mossi comunisti e repubblicani, e che 
hanno finito per subire ed accettare 
anche i socialisti mettendo in minoranza 
Loris Fortuna, è legittimo pensare che 
Chiesa e o.e. non accetterebbero que
sto compromesso senza far ingoiare ul
teriori prezzi alle forze laiche. E' sempre 
in piedi infatti la prospettiva di tratta
tive per la revisione del Concordato, au
torizzate dalla stragrande maggioranza 
del Parlamento italiano. E con ogni pro
babilità il prezzo sarebbe pagato in mo
neta concordataria con un aumento dei 
privilegi della Chiesa. della manomorta 
ecclesiastica, dell'enorme potere conse
guito, all'interno stesso delle strutture del
lo stato: in primo luogo quelle dell'assi
stenza, della scuola, del tempo libero. 
Proprio questa rivista, dando la notizia 
di un pro-memoria di mons. Casàroli (lo 
stesso prelato che si occupa degli ac
cordi concordatari con gli stati dell'Eu
ropa orientale), rivelava il progetto di 
un " servizio relig ioso " che dovrebbe so
stituire l'attuale istruzione religiosa: avre
mo dunque i cappellani scolastici dopo 
quelli militari e quelli ospedalieri I E l'idea 
del .. servizio scolastico .. della religione 
è stata rieccheggiata in Parlamento da 
forze laiche, a cui era sicuramente giun
to li pro-memoria dell'• Astrolabio • 

Ed anche raggiunto questo compromes
so. anche abrogata e sostituita la legge 
Fortuna, quali garanzie si avrebbero che 
la Corte costituzionale avallerebbe la de
cisione parlamentare e considererebbe le 
modificazioni sufficienti per invalidare la 
richiesta di referendum? Si avrebbe in 
questo caso insieme il danno di aver 
ceduto alle pretese clericali e la beffa 
di dover sostenere, ma in condizioni più 
difficili, lo scontro nel paese. 

Sono, questi. alcuni elementi di rifles
sione che sottoponiamo ai parlamentari 
e ai dirigenti dei partiti di sinistra senza 
alcuna • cialtroneria politica ... senza al
cuna .. provocazione"• e soprattutto sen
za anticomunismi, assurdi in chi non da 
oggi considera il PCI il maggiore partito 
della classe operaia, dalle cui scelte o 
dai cui errori dipende in maniera deter
minante l'awenire della democrazia ita
liana. Non ci si può chiedere però di 
accettarne comunque, passivamente, gli 
errori. • 
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gela Come uscire 
dalle 
"cattedrali" 
di Alessandro Corso 

N on poteva che ~ssere Gela la sede di un convegno sull'industria chimica nel Mezzogiorno: la città 
che ha per prima conosciuto la logica della cattedrale nel deserto, che ha sperimentato fino in 

fondo la contraddizione tra un tipo di industrializzazione estremamente avanzata ed una realtà sociale 
arretra~a, ~isgregata ed incapace di ricevere benefici da un impianto che è sorto come un fungo estraneo 
al . te~r.tt~r10: "?- Gela, su iniziativa del Comune si sono riuniti i rappresentanti dei più grandi complessi 
chim1c1 ttal1am. (ANIC, SIR e Montedison), responsabili politici regionali e nazionali, esponenti del 
mondo ~cono!111c~, sociale e sindacale. Il tema del convegno era «L'industria chimica nazionale e le 
prospet~1ve .d1 sviluppo dcl Mezzogiorno al 1980 » e bisogna dire che su di esso il dibattito ha offerto 
una serie d1 spunti interessanti. La base di discussione è stata naturalmente in quel piano chimico 
elaborato dall'ISPE sotto il patrocinio relazione all'attuale disponibilità di della SIR e della Montedison difformi 
del ministro Giolicti, un abbozzo di capacità di etilene, all'attuale capacità rispetto a tale schema (e ne esistono 
programma che rivela la linee di ten- di raffinazione, ad una analisi delle alcune circa la destinazione di im
denza che si pensa debba assumere condizioni di prefattibilità in termini pianti Montedison alla Sardegna e 
l'industria chimica nazionale nel pros- di disponibilità di aree adeguate, di circa il potenziamento del monopolio 
simo decennio. possibilità di attracchi marittimi, di SIR nella medesima isola) saranno fat-

E proprio da questo piano è neces- infrastrutture, etc. te rientrare all'interno della logica del 
sario partire per potere avere il qua- L'analisi ha individuato nell'area si- piano una volta che esso uscirà dalla 
dro di quanto si prepara in futuro ciliana tra Augusta e Gela, con pos- fase attu~le di studio ~r divenire stru
per la Sicilia e per tutto il Mezzogior- sibilità di estensione nella Sicilia occi- mento di programmazione. Ed egual
no. La constatazione principale sta nel dentale, fino a Sciacca e Trapani, una mente ~ll'interno di questo schema 
fatto che le esigenze di capacità pro- «forte potenzialità». In quest'area si d.ovrà rientrare l'opera programmato
duttiva di etilene salirà probabilmente potrà localizzare, ·secondo le previsioni ria e finanziaria delle regioni interes
in Italia, a 4,4 milioni di tonnellate del progetto, una capacità di etilene sate per approfondire specificare e ren
annue nel 1980. In base ai program- di circa due milioni di tonnellate al d~re operativi tutti i problemi che il 
mi in corso la capacità produttiva di 1980; il che significa che la Sicilia piano presenta. Il convegno di Gela 
etilene raggiungerà 1,6 milioni di ton- diventerà l'area destinataria di metà ha praticamente ruotato intorno a tali 
nellate all'anno nel 1973. Dal 1973 al della industria chimica di base di tutto temi, e gli interventi dei responsabi-
1980 occorrerà dunque triplicarla. Gli il paese. Gli investimenti ammonte- li della Montedison, della SIR, del
altri paesi europei stanno già trovando ranno a circa venticinquemila miliardi l'ANIC, ~el CNR, dell'ISES hanno 
una soluzione a questa esigenza pro- e daranno vit~ ad 80-85.000 posti di app~ofo~~1to - pur tra cose sconta
duttiva concentrando in aree omoge- lavoro in via diretta mentre l'occu- te, mutili e superate - la vasta pro
nee complessi produttivi di chimica di pazione indotta per ~tte le necessa- blematica che si ricollega al rapporto 
base ed apprestando tutti gli strumen- rie operazione di manutenzione am- fondamentale tra investimento indu
ti finanziari, industriali e programma- monterà al 40% di quella suddetta. stria~e, ~eces~i~à di sviluppo e ruolo 
tori necessari a rispondere alle esigen- A tutto ciò si accompagna la necessità degli enti politici nazionali e regionali. 
ze di cui abbiamo parlato; ed anche di risolvere i problemi in merito al- Due cose ~on si possono non rilevare: 
per l'Italia si pone tale problema, stret- l'approvvigionamento idrico e ad un la sostanziale assenza del governo. na
tamente connesso alla necessità di in- sostanziale adeguamento delle infra- zionale, presente solo con due sotto
dividuare quelle aree che, per condi- strutture alle nuove esigen2e produt- segretari, e la confusione e {'irresolu
zioni territoriali ed economiche, me- tive; e, da un altro punto di vista si tezza in cui annaspa il governo regio
glio di altre si prestano a fare da aggiunge l'urgenza di una programma· nale siciliano che, dietro tutte le di
centri di base. Il piano chimico pre- zione e di un coordinamento tra le chiarazioni di buona volontà, si è di
dispone ~nfatti uno schema operativo imprese che operano nel ramo chimico mostr~to privo . di una. propria analisi 
per lo sviluppo degli impianti di etile- per una sostanzialie omogeneizzazione del piano ~ di proprie proposte di 
ne nel 1971-1980 e propone una in- degli interventi sia in corso che in programmazione. 
dividuazione dell'area chimica princi- previsione. ' Anche in questa occasione ha fatto 
pale o « arca forte di sviluppo » in A ciò che è dato sapere le iniziative capolino la tendenza ascara della clas-
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se dirigente siciliana ad accettare pas
sivamente le indicazioni che vengono 
da Roma, mortificando al massimo i 
poteri e le possibilità che l'istituto 
regionale e un corretto uso dell'auto
nomia concedono per una politica eco
nomica che senza volere essere sosti
tutiva di quella statale, ne integri tut
tavia gli aspetti accettabili in termini 
di sviluppo isolano e ne contrapponga 
di propri a quelli che non rispondano 
alle esigenze di occupazione. E, d'al
tronde, da una politica simile era nato 
l'esperimento totalmente fallimentare 
della industrializzazione per « poli di 
sviluppo i., i cui limiti sono stati de
nunciati al convegno dall'amministra
tore delegato dell'ANIC Pagano. «Nel 
decennio scorso - ha detto infatti 
Pagano - è mancato un approccio di 
programmazione che permettesse di 
guardare al fenomeno dello sviluppo 
nel suo complesso. Se tale piano vi 
fosse stato si sarebbe evitata la "cat
tedrale nel deserto" e si sarebbe evi
;tato di conferire al grande complesso 
industriale un ruolo ed un peso che 
non gli spettano e che non è in grado 
di svolgere da solo». E' un fatto 
incontestabile - e Pagano lo ha ap
punto riconosciuto - che le installazio
ni non hanno corrisposto « alla spe
ranza che con gli stabilimenti. di Gela 
e con quelli realizzati dall'ANIC e 
da altre società in altre parti dell'iso
la si desse l'avvio ad un processo di 
sviluppo economico e civile di ampio 
respiro e di maggiore diffusione ». 
Tale obiettivo non è stato raggiunto, 
e nuovi problemi non previsti si sono 
aggiunti ai vecchi: « lo sviluppo del
le iniziative indotte dai grossi insedia
menti industriali è rimasto, partico
larmente a Gela, ad un livello di 
gran lunga inferiore a quello atteso»; 
agricoltura e turismo sono in una si
tuazione di regresso; le città sono 
cresciute ma il loro sviluppo urbani
stico è stato aggressivo e disordinato. 
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Di fronte ad una tale politica falli
mentare che vede la colpevolezza dei 
governi nazionale e regionale e degli 
stessi enti pubblici nella misura in cui 
non sono stati capaci di impostare 
una politica alternativa rispetto alla 
logica privatistica e legata alle reali 
esigenze di sviluppo della Sicilia e 
delle altre wne del Mezzogiorno, il 
nuovo piano chimico tenta di essere 
una indicazione più completa e di più 
ampio respiro, saldando le esigenze 
produttive con quelle occupazionali e 
di sviluppo. Ma, nella sua attuale for
mulazione, resta ancora incerto e poco 
chiaro. Traspare tra le righe la sem
pre vecchia impostazione che vede la 
Sicilia come enorme serbatoio petrol
chimico, ricchissima di grandi impian
ti ma sempre più disgregata da una in
dustrializzazione coloniale ed inadatta. 
Resta la logica degli impianti capitai 
intensive, in cui troppo elevato è il 
rapporto tra capitale investito e posti 
di lavoro procurati e manc11 del tutto 
la previsione di uno sviluppo della 
chimica secondaria legata all'industria 
manifatturiera, la cui presenza può 
realmente assicurare quegli alti livelli 
occupazionali necessari per una ripre
sa ed una rinascita del Sud. Proprio 
in relazione a ciò gli interventi del 
segretario del sindacato chimici Ci
priani e di numerosi esponenti della 
opposizione di sinistra sia nazionale 
che regionale hanno posto l'accento 
sulla necessità di una previsione orga
nica sulla chimica secondaria e dj una 
logica di industrializzazione non legata 
ai soliti parametri di produttività e pro
fitto ma ancorata alle caratteristiche 
ed alle esigenze dei territori in cui ci 
si va ad inserire. Questi interventi 
hanno tra l'altro posto l'attenzione 
sul fatto che, nel momento in cui si 
parla di rapporto tra industrializzazio
ne e sviluppo, bisogna anche parlare 
degli strumenti di programmazione 
atti a renderlo reale. 

La periferia 
dì Gela 

Per questo hanno avuto ragione 
coloro che hanno definì to il piano 
chimico come un insieme di desideri 
non sostanziati da una precisa stru
mentazione ed anche coloro che han
no sottolineato l'esigenza che le re
g~oni destinatarie di questo piano si 
diano un loro programma ed esprima
?O un loro parere articolato e preciso, 
m modo da potere essere « attrici e 
non spettatrici » del proprio svilup
po. Da Ge~a, c;ede del primo esperi
ment? fallimentare di politica per 
« polt » partono adesso alcune indica
zioni da approfondire e da specifica
re: ed è una occasione da non lasciare 
~adere,. e da tc:ntare di utilizzare per 
il_ meglto, con il concorso delle regio
ni, delle forze politiche interessate al
lo sviluppo, delle forze sindacali in 
una , pro~pet~iva che si lasci alle ~pal
le 1 effic1ent1smo produttivistico e si 
fondi sui bisogni sociali ed economici 
delle popolazioni. 

• 
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santo domingo 

GO 
LA 

Killers di stato ne] regime. di Balaguer 
di Frane i sco Cruz 

Santiago Manuel Hernandez, detto " Mangà ... presentiva che poteva succedergli qualcosa di 
qrave. Per questo si è nascosto. La polizia ha in mano tutti i dati che le occorrono per 
liquidarlo. Si era esposto molto, negli ultimi tempi, ma aveva sempre osservato tutte le 
norme di vigilanza. Poi qualcuno lo ha tra.dito. Alesso, la Banda lo cerca. Per strada, pos
sono riconoscerlo da un momento all'altro. Deve stare nascosto per qualche mese. li la
voro che la polizia non può fare apertamente, adesso lo fa la Banda. E Mangà, a diciannove 
anni, è già bruciato: un combattente segnato sulla lista della polizia e dell'organizzazione 
terrorista che lavora d'accordo con la polizia, non ha una vita lunga, a Santo Domingo ... 

S antiago M. Hemandez, detto « Mangà », è uno dei 
g1ovaru cresciuti alla scuola del «Moreno», cioé di 

Maximiliano Gomez, il più prestigioso leader del MPD. Il 
« Moreno », quando il « Mangà » deve nascondersi, si 
trova fuori dal suo paese, in esilio. Siamo nel marzo del 
'71: lo hanno liberato insieme con altri diciannove pri
gionieri politici, nel marzo del 1970, dopo il sequestro 
di un diplomatico americano, il tenente colonnello Do
nald J. Crowley « Mangà » ignora dove si trovi il « Mo
reno ». Nutre per lui l'ammirazione che si ha per un 
vero « capo ». E Maximiliano Gomez, questa ammirazione 
se l'è guadagnata con un serio lavoro, 'pratico e teorico. Il 
Gomez è un «marxista-leninista», crede nella linea di Mao 
Tse-tung. Ma soprattutto crede che bisogna adattare il 
marxismo-leninismo alle circostanze storiche e sociali par
ticolari di Santo Domingo. Non è un settario: nei suoi 
scritti, nei suoi discorsi, ritorna spesso l'incitamento ad 
analizzare la situazione particolare di Santo Domingo, pri
ma di mettersi a tracciare una linea. Lo hanno arrestato, 
ma hanno dovuto liberarlo per forza. Dopo questa forzata 
liberazione, la caccia al rivoluzionario è diventata più spie
tata e sanguinosa. 

Con i giovani come il « Mangà », la polizia adopera una 
tattica particolarmente subdola: li arrestano in massa, li 
torturano e li minacciano. Tentano di strappare loro qual
che indicazione, ma soprattutto cercano di farli passare 
dalla loro parte. Non si sa con quali promesse. Ma già 
qualcuno ha ceduto. Cosl il « Mangà » deve nascondersi: 
qualcuno dei suoi amici ha tradito. Il giovane Santiago è 
nascosto nella casupola di suo padre. Il 26 marzo, si pre
sentano due uomini in abiti civili. Santiago intuisce e cerca 
di scappare: i due sparano e Santiago cade. Lo portano 
all'ospedale. L'Ospedale si chiama «Padre Bellini» e si 
trova nella parte bassa di Santo Domingo. Santiago è arri
vato esanime. Lo banno messo su un lettino della sala 
operatoria, hanno raccolto in una bottiglia il suo stesso 
sangue che sgorgava dalle ferite e gliel'hanno rimesso 
nelle vene. Cosl, in -qualche giorno il « Mangà » è dichia-
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rato fuori pericolo. Ma lo hanno salvato solo perché non 
avevano potuto ucciderlo. Appena vedono che si è ripreso, 
gli mettono due sentinelle col mitra, accanto al letto. 

La madre del « Mangà », Mercedes, va tutti i giorni 
all'ospedale e si trattiene più che può vicino a suo figlio. 
Vede che ogni giorno vengono anche due poliziotti in 
borghese a sorvegliare la sua convalescenza. Dopo una di 
queste visite, il giovane ha sussurrato a sua madre, che 
l'abbracciava: « sono questi due che mi hanno sparato ... ». 
Tardi, la notte, vengono sempre a perquisirlo. La famiglia 
ha organizzato turni di guardia, accanto al « Mangà ». 
Quando va via la madre, viene· padre Marrero, che è un 
sacerdote gesuita cubano. Quella notte, i poliziotti strap
pano il tubo che il giovane porta nel corpo, per il de
flusso degli elementi nocivi. Padre Marrero protesta. Da 
allora, non potrà più metter piede all'ospedale. Pochi giorni 
dopo, la signora Mercedes sente dire da una guardia: 
« Quello, lo linceranno presto ... ». L'l 1 aprile, alle sette 
di sera, quattro uomini entrano nella sala con le facce 
nascoste da calze di naylon e fazzoletti. « Siamo del par
tito » dice uno: « siamo qui per liberarti ». Il « Mangà » 
capisce subito e grida: «No, io non ho nessun partito! ». 
Sua madre è Il e si mette a gridare. Ma uno dei quattro 
la immobilizza. Le sue grida sono soffocate per un mo
mento, quanto basta perché gli altri riescano a uscire, 
portando di peso il ragazzo. La madre corre alla finestra 
e grida ancora, chiama aiuto. Ma nessuno l'ascolta. La 
mattina dopo il « Mangà » è trovato morto in una pian
tagione di canna da zucchero, vicino alla strada, nei pressi 
di San Pedro de Macoris a circa cinquanta chilometri da 
Santo Domingo. 

A Santo Domingo, tutti gli oppositori sono potenzial
mente da uccidere: la pratica si accelera o meno, a se
conda della valutazione dell'individuo o del gruppo a cui 
appartiene. Quelli del MPD, come gruppo, vengono in 
testa. l piani per l'uccisione sistematica degli avversari 
politici di Balaguer sono stati messi a punto nel 1970. 
Dal 1965, la repressione aveva falciato le sue vittime dap-



Santo Domingo una manifestazione di studenti 

prima caoticamente, poi più sistematicamente, co~ cre
scente ferocia. Santo Domingo e Guatemala sono i due 
paesi dell'America Centrale dove si applica con più vio
lenza e continuità la politica della strage di stato. Qualcosa 
di simile accade in Brasile. Ma il Brasile è un grande paese, 
e la strage si « avverte » meno che in .Guatem~a , o ~ 
Santo Domingo. Qui, nei quartieri poven ~elle c1.tta, di 
notte non c'è bisogno che nessuno imponga 11 copnfuoco: 
la gente si chiude in casa e spranga le porte. 'te ore della 
notte sono quelle in cui operano le squadre segrete delle 
organizzazioni dei « killers » di stato. In Guatemala, è 
diventata famosa la MANO. A Santo Domingo, la "BANDA. 
«Negli ultimi anni» ha scritto Norman Gall, un giornali
sta americano, su Marcha « si sono avuti a Santo Domingo 
più assassinii politici che in qualsiasi altro periodo di re
pressione della dittatura di Trujillo, con una sola eccezione: 
quella del regno del terrore, dopo la fallita invasione del 
1959 ..... 

Gli assassinii politici avevano insanguinato regolar
mente il paese per quattro anni, dopo il 1966, q~an~o fu 
eletto Joaquin Balaguer con i « marines » a~encam che 
occupavano ancora Santo Domingo (allora Santiago Manuel 
Hernandez detto « Mangà » aveva solo tredici anni: ma 

' ' . aveva già capito: aveva visto coi suoi occhi c?me 1 <~ma-
rines » soffocavano la libertà dei giorni dell'msurrew~n:, 
la gioia dcl suo popolo: poi era venuto quel lento st1~1-
cidio di assassinii, « Mangà » non aveva avuto paura, rn 
lui era entrato a poco a poco un sentimento che solo 
l'amore per i propri simili può giustificare in u~ ragazzo: 
un odio senza limiti per gli assassini). Il terrore s1 accrebbe 
nel 1970, durante la campagna per la rielezione di Bala
guer. Ci fu una gran quantità di astensioni .. Ba~aguer fu 
eletto grazie a un rimaneggiamento de~la ~~tttuz1on: .. Ap
pena rieletto, furono elaborati i nuovi p1an1 repress1v1, la 
strage sistematica degli oppositori. E' stato dopo. questo 
periodo che sono morti anche Otto Moral~ e Asmm ~as
bun del MPD, e Guido Gil, un giornalista de~~ratico, 
e centinaia di altri democratici. Assassinati, « spanti », tro
vati morti accanto alle strade di grande traffico, nei campi, 
vicino ai « tombini » dei marciapiedi, nei quartieri di pe
riferia: se ne contano più di mille. 

Il capo della Sezione Speciale di Intelligenza della Pre
sidenza, Manuel A. Perez Sosa, era stato capo del SIM 
(Servizio di Intelligenza Militare) sotto Trujillo. Il 2 ago
sto 1970, Perez Sosa ricevette una lettera di dimissioni di 
uno dei suoi subordinati, Miguel A. Perez Aybar («ho 
preso questa decisione per non prestarmi agli avvenimenti 
che succederanno prossimamente a Santo Domingo e che 
costituiranno un terribile danno per il Supremo Governo»). 
Perez Aybar scrisse anche a Balaguer: «Ho deçiso di dare 
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Santo Domtnf!.O' t camions delle Forze speciali 

le dimissioni perché sono suo amico e perché i piani della 
Sezione di Intelligenza sono disastrosi per la sua opera 
di governo, e non voglio essere complice nell'omicidio di 
tutti coloro che saranno assassinati senza nessun motivo». 

E' stato a questo punto che la polizia ha organizzato 
il nuovo gruppo terrorista, detto La Banda, utilizzando -
come anni addietro Batista a Cuba, con un gruppo di comu
nisti rinnegati, sotto la guida di Mansferrer - un certo 
numero di giovani che si erano staccati dal MPD, dopo 
essersi clamorosamente pronunciati per la rottura coi par
titi tradizionali. Cosl, in pochi mesi, la maggioranza dei 
dirigenti del MPD sono stati eliminati fisicamente: i loro 
ex compagni li hanno denunciati, braccati, fatti scoprire. 

L'ac~animento del regime di Balaguer contro tutti gli 
oppositori, ha una sua origine precisa, che deve essere 
valutata nel quadro storico latino-americano. Santo Do
mingo - come il Guatemala - è stato teatro di un'insur
rezione popolare che aveva portato al potere forze costi
tuzionali democratico-borghesi, dopo anni di una dittatura 
personale feroce. Le libertà democratico-borghesi, in paesi 
governati per molto tempo con sistemi tirannici, sono ine
vitabilmente travolte, subito, da una spinta che va più 
in là degli istituti di una società divisa in classi proprie
tarie e classi subalterne. Cosl, in questi paesi, si realizza 
rapidamente una trasformazione politica che porta le classi 
subalterne a or.ganizzarsi e a prendere il sopravvento, im
ponendo vere riforme agrarie e una redistribuzione del red
dito che non conviene alla parte privilegiata della citta
dinanza, e che minaccia di diventare anche sul piano inter
nazionale, un pericoloso precedente. Così, appena il popolo 
si impadronisce di una insurrezione, o di una rivoluzione 
nat~ .co~e semplic~ moto nazionalista democratico, gli Stati 
~nttl ~t sentono . tn dovere di intervenire, per schiacciare 
ti movimento e nportare l'ordine. Se riescono a non inter
venire direttamente, la storia può ripetersi. 

Se per circostanze imprevedibili, hanno dovuto interve
nire direttamente, diventa per loro più difficile reprimere 
la presa di coscienza popolare. Soprattutto dopo la rivo
l~z1one. cubana, dovunque si sia già avuta in passato una 
r~vo~uz1one democratico-borghese, è impossibile che questa 
s1 npeta. In Bolivia, (dove la rivoluzione c'era stata, nel 
'52) la CIA è riuscita ancora a far togliere le e castagne 
dal fuoco » - nel '71 - alle forze armate controllate 
?a suo! agenti. Ma in Guatemala e a Santo Domingo, 
11 movimento popolare si è manifestato troppo pericolo
samente compatto, in passato. Perfino l'esercito si era in
c~nato. e una parte era passata con i rivoluzionari, nella 
rivoluzione precedente. Perciò la repressione deve essere 
costante, sistematica, spietata: deve anticipare qualsiasi ri
torno di fiamma Il sistema è quello di individuare i capi, 
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i deboli, colpendo indiscriminatamente chiunque abbia pre
stigio tra le masse. Liquidare i duri, i decisi, i leaders 
potenziali: lasciare le masse senza capi. 

C'è un capo, quasi «carismatico», del popolo domi
nicano, che tutti conoscono: si chiama Juan Bosch. Ma 
stava spuntandone un altro, all'orizzonte, e forse era 
proprio quel Maximiliano Gomez, del MPD. Juan Boscp 
continua ad essere una specie di idolo per grandi masse 
del popolo che si affolla nelle borgate della periferia di 
Santo Domingo. Balaguer gli ha concesso di tornare dal
)' esilio e di parlare alla radio, a mezzogiorno. «Quando 
parla Bosch, sembra che la vita si fermi» ha scritto Nor
man Gall. Il suo modo di parlare è questo: ~ Perché esi
stono gruppi armati che vanno a castigare i quartieri po
veri della capitale? Perché ci sono tanti assassinii politici, 
tante spie, tanti prigionieri politici, tanti abusi? Perché il 
paese non produce abbastanza e perché inoltre, quello che 
si produce è mal distribuito. Pochi hanno molto, altri han
no abbastanza per vivere, ma la grande maR~ioranza non 
ha neppure un posto dove cadere morta ... ». Un linguaggio 
democratico, da teorico dello sviluppo. Gli americani lo 
condividono. Col quaranta per cento di disoccupati e col 
novantatre per cento di quelli che lavorano, pagati meno 
di cento dollari (60 mila lire) al mese, la sopravvivenza 
è un problema. 

Nel '65, un nuovo leader era apparso sulla scena po
litica, un militare costituzionalista: Caamano. Ma è scom
parso, si dice che viva a Cuba, aspettando il momento per 
tornare. Santo Domingo rappresenta uno dei più testardi 
problemi di conflitto permanente, per gli Stati Uniti. I 
leaders, adesso, nascono più frequenti di prima, l'opposi
zione - nonostante la repressione - formicola di inizia
tive e il coraggio è all'altezza della violenza avversaria. 
Juan Bosch è un uomo coraggioso, ma ce ne sono altri 
che, oltre che coraggiosi, intelligenti e indipendenti, sanno 
forse fare i conti meglio con una realtà moderna, di ne
cessaria rivoluzione continentale. I comunisti del PC di 
Santo Domingo, sono gli unici che hanno detto serena
mente e fermamente no, alla conferenza dei Partiti co
munisti e operai, a Mosca, nel giugno del 1969: sono i 
più indipendenti del mondo. Il MPD, fondato nel '56 -
contro Trujillo - dopo varie scissioni è ancora . se
condo il bollettino Tricontinental n. 65, che si stampa al
l'Avana, «quello più esposto ai colpi della campagna si
stematica di terrore diretta dalla CIA e condotta dalla 
polizia nazionale»: e lo è «a causa dell'ampiezza del suo 
raggio di azione e della combattività dei suoi militanti». 

Il giornalista Carlos Maria Gutierrez aggiunge di avere 
intervistato il dott. Juan !sidro Jirnenez Grutlon, veterano 
della lotta contro Trujillo, che gli ha detto: «Finora, la 
repressione è stata rivolta essenzialmente contro il Movi
mento Popolare Dominicano. Direi che la CIA ha visto 
in lui il gruppo più pericoloso. Ha liquidato - e conti
nua - le figure considerate essenziali, come Otto Mora
/es e Asmin Hasbun. Maximiliano Gomez, il terzo dei 
dirigenti del MPD che lavoravano all'interno tra i con
tadini, è pure scomparso. La mia impressione, ripeto, è che 
il MPD costituisce per la CIA il movimento più minac
cioso della sinistra dominicana». Il bollettino della Tricon
tinental che reca questo scritto ~ dell'agosto 1971, non 
del 1967, quando la Tricontinental era ancora il centro di 
un movimento rivoluzionario internazionale che si oppo
neva clamorosamente alla linea tradizionale dei partiti co
munisti. Maximiliano Gomez è stato ucciso a Bruxelles, nel 
mese di maggio. I suoi compagni l'hanno trovato morto 
nella sua sta112a e la polizia ha detto: « l?Cr avvelenamento 
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Santo Domingo· le Forze speciali in perlustrazione 
da gas ». Ma i suoi compagni hanno fatto fare un'altra 
autopsia e hanno scoperto che era stato avvelenato da 
qualcuno. L'inchiesta segreta è complessa, per vari motivi. 
Ma un giorno si saprà di quest'altra autopsia. 

Maximiliano Gomez sosteneva che per Santo Domingo 
la via di sviluppo capitalista è ormai preclusa dal rapporto 
che si è stabilito fra un capitalismo burocratico nazionale 
e il capitale nordamericano accanto alla persistenza feudale 
nelle campagne: bisogna dunque passare per la rivoluzione 
antifeudale e antimperialista, con un programma democra
tico-liberale, unendo clementi della rivoluzione borghese 
del 1789 con elementi della rivoluzione di ottobre. Il sot
tosviluppo - sosteneva Gomez - impedisce una reale 
democrazia rappresentativa, cosl come è impraticabile, 
come via di uscita immediata, «un governo antifeudale e 
antimperialista, dato che questo è possibile solo attraverso 
la sconfitta dell'imperialismo e dei suoi leccapiedi locali »: 
ciò che occorre attualmente è « gettare le basi della resi
stenza» contro l'aggressione americana: «La via d'uscita, 
per adesso - diceva "El Moreno" - è un governo di 
transizione, concretamente di unità nazionale antibalagueri
sta, che garantisca il prolungamento della situazione rivo
luzionaria ». E attaccava Juan Bosch che dalla radio di San
to Domingo, tollerato da Balaguer, seguita a proporre la 
sua tesi della « dittatura con appoggio popolare » senza 
dire in che modo, con quali forze, con quali armi si so
sterrà. Moreno diceva che Bosch pretende di combattere 
Balaguer « con una tattica di destra e una strategia di 
sinistra ». Risultato: l'impotenza, la fondamentale concilia
zione col rappresentante dell'oligarchia che governa il paese. 

Otto Morales era stato arrestato nel luglio del '70 e 
ucciso sulla camionetta della polizia che lo portava via. 
Asmin H asbun non era uno dei capi, ma la CIA lo te
meva: la polizia entrò a perquisire la sua casa nel set· 
tembre del '70. C'era un giudice istruttore presente. Ma 
usd opportunamente, quando i poliziotti spararono su 
Asmin. Poi dissero che aveva tentato di fuggire. Mario 
Baldera, un contadino, fu arrestato nel '69 in seguito a 
un'occupazione di terre e venne trovato impiccato in car
cere. E' noto che ai prigionieri si toglie tutto quello che 
può servire a un suicidio. Tre fratelli studenti, i Serafin
Santana, sono stati presi e fucilati insieme senza pro
cesso, in un campo, di notte, alla periferia della capitale. 
Un sergente detto « Rafaga » è andato troppo in là: ne 
ha stesi quattro in carcere e hanno dovuto arrestarlo. 
Dal 13 gennaio, sei dirigenti del MPD languono seminudi, 
in celle di isolamento, e nessuno interviene per salvarli. 
Dal 1965, la stampa europea non si occupa più di Santo 
Domingo. Ci sono state delle elezioni e questo sembra 
che basti. Sarebbe ora di gettare un'occhiata dietro queste 
elezioni e dietro l'ombra sinistra di questo signor Joaquin 
Balaguer. F. C. • 
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cee e politica sociale 

"Bidonvilles" 
• • 

comun1tar1e 
di Tullia Carettoni 

Lo sviluppo economico, concentrato in una sola parte dell'Europa, è costato e costa prezzi 
sociali così alti da essere giudicati pericolosi dallo stesso padronato. I capitali conti
nuano ad attirare i lavoratori invece di stabilirsi dove l'offerta di lavoro è maggiore, il ri
sultato è evidente: dal Mare del Nord alla nostra Liguria è un fitto estendersi di strutture 
produttive, prive di hinterland e di respiro, comunità congeste per agglomeramento e traf
fico, prive di verde, dall'aria irrespirabile, dalle acque scarse e inquinate. La partecipazione 
dei lavoratori alle scelte sul futuro dell'Europa, appare allora necessaria e improrogabile. 

T' Europa dei sei sta dando prova, 
L in queste settimane, di fram
mentarietà di direzione politica e di 
debolezza. Di fronte ai deludenti ri
sultati della comunità su quello stesso 
terreno economico oltre il quale non 
ha saputo allargarsi, vien fuori o, me
glio, torna fuori il discorso intorno 
ai valori diversi e più vasti dei temi 
politici e sociali. E si ricorda come 
il trattato di Roma, istitutivo della 
Comunità, non affrontasse deliberata
mente la tematica sociale, di come ci 
si sia resi conto fin dal 1965 - an
che da parte degli organi comunitari 
- di questo grosso buco, di come si 
sia tentato poi cli mettere insieme una 
politica sociale della CEE. Con poco 
successo se ancora un anno fa, in un 
convegno della Associazione Italiana 
Giuristi sulla « Libertà di movimento 
delle persone nella CEE •, il relatore 
Prof. Persiani concludeva negando 
che esista una politica sociale della 
Comunità. A livello comunitario si è 
trattato di discorsi velleitari yiù che 
di volontà, perché ancor oggi non si 
supera l'impostazione liberistica se
condo la quale si pensa che, affidan
dosi allo sviluppo economico, alle re
gole della libera concorrenza, alla rea
lizzazione della libera circolazione del
la mano d'opera, alla armonizzazione 
fra le legisla?.ioni dei vari paesi, i pro
blemi sociali si risolvono. E cosl, l'Eu
ropa ha fallito anche in campo so
ciale. Non solo nell'ottica di soluzioni 
socialiste o comunque avanzate, ma 
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dallo stesso punto di vista del padro
nato eurocratiro. 

Lo sviluppo economico - che si 
è concentrato in una parte dell'Europa 
fino a portarla al limite di rottura - è 
costato e costa prezzi sociali cosl alti 
da essere giudicati pericolosi dallo 
stesso padronato. In primo luogo la 
« spontaneità » dei processi economi
ci ha prodotto un enorme movimento 
di lavoratori i quali sono stati co
stretti ad abbandonare il paese di ori
gine perché è la mano d'opera che 
segue il capitale e non esso (come vor
rebbe ogni ragionevole politica regio
nale programmata) a localizzare l'im
presa dove vi è disponibilità di mano 
d'opera. Ne consegue un fenomeno 
che, secondo me. è destinato a se
gnare profondamente l'avvenire del
l'Europa e che travalica - anche se 
lo include - l'ambito dei sei paesi 
del MEC. Nei paesi sviluppati indu
strialmente dell'Europa occidentale 
(ivi compresi Inghilterra, Svezia e Sviz
zera oltre ai sei) esiste una enorme 
massa di lavoratori migranti che si 
calcola fra gli 8 e 10 milioni. Una 
massa che - con qualche attenua
mento per i lavoratori italiani nei 
paesi CEE - riproduce su scala eu
ropea la situazione che su scala na
zionale si verificava agli inizi del se
colo nei paesi industriali. V'è cioé 
un grande proletariato privo di diritti 
civili e politici mentre altri ceti pri
vilegiati e ristretti ne sono detentori. 
E' chiara l'importanza -- anche sto
rico-ideologica - del fenomeno; né 

basta a cancellarlo il fatto, sbandierate 
dalla CEE, che per i lavoratori cit 
tadini degli stati membri nella CEE 
la condizione è un po4 diversa. 

Diversa fino a un certo punto però: 
ben definita dai nostri lavoratori 
quando - a parte le sofferenze de
termina te dalla carenza di alloggi e di 
servizi sociali - ci dicono di essere 
nella migliore delle ipotesi tutelati 
dai sindacati nella fabbrica (cioé in 
quanto mano d'opera) ma di essere 
respinti come cittadini della società 
civile. Hanno ben ragione le nostre 
organizzazioni dei lavoratori migranti 
quando, lungi dal porre egoisticamen
te i problemi dei soli connazionali 
c~iedono. un diverso assetto legisla: 
ttvo e di fatto, per tutti i lavoratori 
migranti da qualsiasi paese essi pro
~engano. TI che significa contrapporre 
in concreto la logica della unità della 
classe lavoratrice alla logica dello 
sfruttamento capitalistico che è alla 
base di questo straordinario fenomeno 
che fa fare un salto indietro di die
cine di anni alla organizzazione della 
s?'ietà. Va ricordato; per inciso, quale 
sia la risposta padronale in sede CEE 
sia pure indiretta e mediata, agli in: 
terrog:itivi che la situazione su de
scritta comporta. 

Nella discussione snlla relazione ge
nerale di attività della Comunità del 
1970 discussa dal Parlamento Euro
peo nella sessione di luglio il relatore, 
il gollista Cousté - già autorevole 
emonente della Confindustria francese 

-+ 
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critica l'invito della Commissione 
sociale a favorire il libero esercizio 
in tutti gli stati membri delle fun
zioni sindacali da parte dei lavoratori 
provenienti da altri stati membri (fi
gurarsi poi dai paesi terzi!). E ciò 
perché questo potrebbe portare a per
turbazioni di ordine sindacale e poli
tico visto che « tutti i paesi della Co
munità » stanno attraversando attual
mente ~n periodo difficile sul piano 
sindacale e, quindi, non conviene tra
sferire le difficoltà sul piano comuni
tario. Le stesse ragioni lo portano a 
respil"'gcre la istituzione di commis
sioni paritetiche settoriali per agevola
re la conclusione di contratti collettivi. 
E' certo che chi considera i sindacati 
fautori di perturbazioni « anche poli
tiche » non può dare che la più rozza 
delle ri5poste al problema generale dei 
lavoratori in genere e dei migranti in 
ispecie. A parte l'errore logico di con
fondere cause ed effetti poiché il mo
mento difficile che la Comunità attra
versa - per dirla con il Cousté -
non è un prodotto dell'azione sinda
cale ma è una conseguenza della situa
zione e condizione di vita dei lavo
ratori. 

Non è che la osservazione del si
gnor Cousté contino molto ma esse 
trovano ric;contro nei troppi discorsi 
antisindacali tipicamente padronali che 
si leggono in tutta Europa sulla scia 
dell'involuzione reazionaria che si vuol 
perseguire in nome dell'ordine e delle 
maggioranze silenziose. In secondo 
luogo mentre il tipo di sviluppo im
presso dalle politiche nazionali euro
pee, senza che siano stati neppur messi 
in atto i correttivi compatibili col 
sistema, quali per esempio massicce 
iniziative di riqualificazione, ha co
stretto milioni di persone a cambiare 
professione, a spostarsi dalla campa
gna alla città con i disagi facilmente 
immaginabili, si è venuta creando nel 
cuore di Europa una fascia territoriale 
dove a breve scadenza sarà imoossi
bile vivere nel senso letterale del ter
mine. 

Dal Mare del Nord alla nostra Li
guria ed Emilia con la propaggine del
la zona di Parigi è un fitto stendersi 
di strutture produttive, prive di hin
terland e di resoiro, con comunità con
geste per aAAlomeramento e traffico, 
prive di verde, dall'aria irrespirabile, 
dalle acque scarse e inauinate. Qui 
non si tratta solo dei oroblemi di co
loro che lavorano nella fabbrica, si 
tratta della intera popolazione - vec
chi bambini infermi - che viene co· 
stretta ad una condizione disumana. 
E intorno a questa zona altre regioni 
europee invece di avanzare regredi-
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Monaco: emigranti italiani preparano i pasti 

scono (Bretagna e Mezzogiorno d'lta- munità secondo cui i capitali attirano 
lia per stare nell'ambito geografico i lavoratori disoccupati invece di an
CEE, per esempio) e dalle quali i cit- dare verso le sacche di lavoro esistenti 
tadini fuggono incessantemente verso nel Mec ». 
quella zona in cerca di lavoro e di Si tratta, di conseguenza, di sapere 
pane. Altro che nuovi equilibri euro- che le resistenze saranno enormi, che 
pei di solidarietà e di giustizia! altro le forze che non vogliono questo mu
che politica sociale «fulcro e ispira- tamento sono potenti e agguerrite. E 
tore centrale di tutta l'azione comu- chi dice che sl, che questo s'ha da 
nitaria »! D'altra parte, per riconosci- fare, deve preoccuparsi delle forze su 
mento della on. Astrid Lulling, social- cui puntare per dare - e vincere pos
democratica lussemburghese che non sibilmente - la battaglia e sapere che 
gode certo negli ambienti europei fama queste forze non possono essere che 
di essere su posizioni eversive, il Con- quelle democratiche, dei lavoratori e 
siglio dei Ministri nel prendere la delle loro organizzazioni. Ma si vede 
decisione definita storica della unione bene come siamo lontani da questo, 
monetaria non si è curato affatto di quando il solo parlare di corresponsa
individuarne le implicazioni sociali bilizzaziorie dei lavoratori alle scelte di 
dando la netta impressione di voler politica economica, fa saltar sugli 
sacrificare ancora una volta gli aspetti scranni troppi deputati del Parlamen
sociali e quelli economici. to Europeo, quando il rifiuto di ri-

Né pare che il discorso sull'allarga- forme dall'alto, viene tacciato (come 
mento della Comunità si muova su è accaduto a chi scrive) di linguaggio 
migliori diversi binari. Si dice che settario ed eversivo! 
bisogna fare una politica sociale e si Politiche di vertice e riforme dal
sa, anche se non si dice, che bisogne- l'alto non sono concepibili non tanto 
rebbe attuare un netto rovesciamento perché la evoluzione democratica di 
di tendenza. Bene, ma allora bisogna questi nostri anni le rifiuta, ·ma per
contestualmente sapere che questo ché _ se esse riforme contano qual
comporta una vera e propria battaglia che cosa, e non sono cioé uno spol
con una chiara e aspra contrapposi- verino - non basta certo la volontà 
zione di schieramenti. Si tratta, niente e l'autorità del più illuminato dei ver
di meno. di sostituire una scelta di tici a farle realtà. Si suole dire che 
valorizzazione piena e dignitosa delle le riforme studiate da un trust di cer
energie lavorative umane disponibili velli e da una volenterosa dirigenza 
(là dove si trovano, si aggiunga: ecco mancano di democrazia ma pesano per 
la politica regionale) ad una linea che efficienza: ma nella cronaca dei nostri 
ha seguito le dinamiche spontanee dcl tempi nessuna riforma vera è mai 
mercato e privilegiato la remunera- stata attuata se non attraverso l'ap
zione dd capitale e della imprendito- poggio cosciente e combattivo delle 
rialità. La stessa cioé che nella tor- forze sociali interessate. Se la sentono 
nata del 19-20 ottobre del Consiglio i riformatori comunitari di decidere 
dei Ministri a Lussemburgo ha respin- insieme con i lavoratori e di ricorrere 
to o insabbiato le proposte italiane ad essi, nel loro complesso di migranti 
avanzate da Giolitti e da Donat-Cattin 
per aiutare il decollo delle aree de- e di autoctoni, con le loro organizza-

zioni e i loro partiti per mettersi a presse della CEE. Proposte derivanti 
dalla necessità _ sono parole del mi- costruire l'Europa sociale di cui si 
nistro Donat-Cattin - «di capovol- parla in sirnpos1 e congressi? 
gere la tendenza indizionale della co- T. C. • 



. 
congiuntura 
politica usa Domani 

' 
rroppo tardi? 
di Renzo Foa 

N egli ultimi dieci giorni Nixon si deve ~sse~ sentito riproiettato nel lontano pas~a:o di venticin
que anni fa quando, oscuro avvocato cahforruano, era costretto a lottare quotidianamente per 

conquistarsi la vita ed il successo. Infatti, dapprima l'espulsione di Formosa dall'Onu, poi il rifiuto 
del senato di approvare il programma di .aiuti ai regimi satelliti ed infine le elezioni parziali del 2 no
vembre hanno nuovamente gettato sulle sue spalle e ·sul suo nome gli effetti della crisi, convogliando 
ancora una volta lo sfogo del malessere e dell'insoddisfazione su una gestione del potere che sta solle
vando dubbi sulle sue capacità di garantire _la prosecuzion~ di quella svolta, internazionale e quindi 
interna, che era stata avviata con tanta sicurezza nella prJ.mavera passata. L'amministrazione repubbli
cana ha cosl celebrato il suo terw anniversario in serie difficoltà e se risulta ancora favorita per il 
grande appuntamento del novem- cui Nixon ha presentato questo piano, fino alle estreme conseguenze I'abban
bre del 1972, cioé l'elezione pre- a partire dalla primavera scorsa, è ?ono . della . dottrin_a « del dominio » 
sidenziale, lo deve anche al fatto davvero sorprendente poiché ha rive- m Asia, affidandosi ad un sottile gio
che non è ancora emersa dal partito lato un gioco a carte scoperte, atipico co fra Pechino e Mosca per dare un 
democratico un'alternativa soggettiva, della politica imperialista che si scopre nuo~o a~s~tto ai confini asiatici degli 
cioè un nome od un gruppo di nomi, solo nel momento del ricatto più bru- Stati Uniti. Una simile eventualità ri
che abbiano dimostrato di essere in tale e più grossolano. Le ragioni sono metterebbe però in forse l'efficacia a 
grado di cogliere nei problemi ogget- facilmente intuibili di fronte ai grossi lungo termine delle misure economi
tivi quella forza, ma anche quel con- nodi che si sono presentati nei giorni c?e, conferendo solo all'Europa oc
senso, che consentano loro di presen- scorsi ed a quelli che si trascinano dal- c1dentale _ed all'America latina _ e 
tarsi in una posizione di potere. lo scorso ferragosto e che riguardano questo già non sembra realizzabile 

Il che non significa che il corso anche coloro che devono pagare il comp!etam7nte né sufficiente _ il 
della politica nixoniana di questi mesi prezzo di un nuovo consolidamento compito di sosten~rle. I~ che avvie-

delle strutture dell'impero americano. ne nel momento d · 
si trovi ora di fronte ad ostacoli insor- . . . i massima cong1un-

b l 
E consistono, queste ragioni, nel ca- tura politica interna monta i i; anzi le premesse che sono . . . e, soprattutto, 

state poste si rivelano almeno sulla rattere globale del confronto e, proba- mentre 1 democratici hanno compreso 
' bilmente nella scelta della Casa Bian- che solo s 1 hl d · I · Il breve distanza, più serie di quanto . u ~co 7i sa an e su a 

bb l ca, hanno lo scopo di evitare che il ascesa de1 prezz h · non a ia voluto farle sembrare i . i, c e invece continua, 
confronto si traduca in un nuovo hanno le uru h 'b'l' ' d' presidente, conferendo loro un carat- . c e P.oss1 i 1ta t ricon-

tere di sensazionalità sempre accoro- scontro. Ma è proprio questo proget- qmstare la Casa Bianca. 
pagnato da un senso di precarietà. Il to a non avere ottenuto i risultati spe- Proprio i democratici - se nelle 
problema è invece quello della gestio· rati proprio dove questi si presenta- elezioni generali del 2 novembre del
ne di tale linea: cioé di sapere, innan- vano in modo più urgente data la l'anno passato sono riusciti ad evita-

stretta politica dei futuri dodici mesi zirutto, condurre la trattativa con i d • re una grossa sconfitta, limitandone 
l cioè a questo novembre a quello I 

cinesi in una posizione di forza, ne dell'anno venturo. a portata e quindi ottenendo un di-
tentativo di uscire dal Vietnam; e screto successo ed un rilancio della 
qu.indi . di. punt~r~ sul raffor:amento Soprattutto per quanto riguarda la l~ro ~iziativa puntando sull'incapa· 
dei reg1m1 satelliti cercando di garan- riconquista del consenso, l'attuale am- cttà dei repubblicani di trovare una via 
tir loro una stabilità anche in tempi ministrazione repubblicana si trova or- d'uscita alla crisi economica _ nel 
di pace; da cui deriva l'esigenza, sul mai con una sola carta da giocare voto parziale di martedì scorso sono 
piano interno, del~a ripresa econom~- quella della pace nel Vietnam. Ma l~ riusciti a .confermare la loro ripresa 
ca e della conversione della produttt· con;iplessità dei ~movi problemi, origi- laddove si sono presentati con la 
vità su scelte di pace (il c-he, com'è nati da~a sconfitta americana al pa- parola d'ordine «occorre sbarazzar
noto, ha già provocato la crisi dei set- lazzo di vetro sul seggio di Formosa si di Nixon », come condizione per 
tori tecnologicamente più avanzati ed rende questa carta molto rischiosa pe; una politica economica meno squili
un inizio di ripresa di quelli più arre- la conservazione delle province asia- brata. Questo è stato il caso del Ken
trati, tra cui l'industria automobili- tiche dell'impero e fa del riconosci- tucky, dove i repubblicani perdendo 
stica), in un clima di austerità e di mento della Cina un passo assai im- un altro governatorato, dopo la vera e 
consenso politico. La precisione con probabile, a meno che Nixon non porti __. 
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propria ecatombe dell'anrio passato, 
hanno agevolato ai loro avversari la 
riconquista di tradizionali canali di 
voti e di finanziamenti. La Casa Bianca 
puntava anche su altri tre stati: il 
Mississippi, la Pennsylvania ed il New 
Jersey. Nel primo caso, rientrante nel
la strategia sudista di erosione dei 
tradizionali feudi democratici, l'ha 
spuntata un candidato bianco modera
to ed integrazionista, paradossalmente 
aiutato da un avversario di colore, an
ch'egli integrazionista, che non dà 
alcuna garanzia a Nixon; lo stesso di
scorso vale per il New Jersey dove 
l'arretramento dei repubblicani, che 
pure sono riusciti a mantenere il con
trollo della camera statale, è stato 
netto, mentre il successo del democra
tico conservatore Frank Rizzo (che 
ama definirsi « il poliziotto più duro 
d'America ») a Filadelfia costituisce 
unicamente un'incognita, soprattutto 
per quello che riguarda il confronto 
interno ai due partiti nella prospetti
va delle scelte dei candidati presiden
ziali, che avverranno nella prossima 
estate, mentre già ora si preannun
ciano i temi di fondo delle primarie 
che non sembrano più poter essere 
quelli dettati dal presidente. 

Questo - pur nella complessa geo
grafia politica delle forze che si fron
teggiano fra i democratici ed i repub
blicani e nell'ambiguità di un esito 
elettorale parziale, ma questa volta 
abbastanza marcato nel senso di una 
conferma della crisi del consenso -
sembra essere il fatto nuovo della 
real~à ~olitica americana di q uesti 
mest: N1xon, dopo aver puntato per 
circa due anni su uno spostamento 
a destra della pubblica opinione ba
sandosi anche sull'auto-distruzion~ del 
partito avversario uscito a pezzi dalla 
presidenza di Johnson, ha cercato un 
nuovo equilibrio centrista con le ini
zia~iv~ inte.rne ed interna~ionali degli 
ult1m1 mesr. Ma in questo modo ha 
anche contribuito a ridare un inatteso 
spazio ai democratici, sia alle forze di 
alternativa, quelle etichettJte come 
progre~siste, sia alle forze che puntano 
essen21almente sulla riconquista del 
potere esecutivo, senza prospettare una 
reale alternativa di sostanza. E nello 
stesso tempo ha rifornito di nuovo 
ossigeno le tendenze isolazioniste che 
hanno dato il loro contributo all~ ria
pertura in termini aspri del conflitto 
tra la Casa Bianca ed il congresso. Il 
voto del senato che ha bloccato il 
programma biennale di aiuti all'este
ro ha infatti ormai questo duplice sen
so di scontro con l'esecutivo a livelio 
di potere (riaprendo l'annosa quesrio-

28 

ne dei diritti di rappresentatività) e, 
soprattutto, di confronto sulle scelte 
vere e proprie, un confronto latente 
da tempo, ma mai espressosi in una 
forma cosl dura. 

D'altra parte non sarebbe compren
sibile l'insistenza di Nixon sugli aspet
ti emotivi e clamorosi delle sue scel
te, se proprio queste scelte dovessero 
costituire una panacea dei mali di 
cui soffre il capitalismo e la società 
americana. L'attuale titolare della Casa 
Bianca non può che rendersi conto, 
infatti, del ritardo con cui si è deciso 
- o è stato indotto - a proporre 
una svolta radicale della politica im
perialista a livello globale, cioè anche 
all'interno degli Stati Uniti stessi. 
Ed è un ritardo che non può che ul
teriormente rallentare il processo c.fi 
ripresa economica, quindi di diminu
zione della disoccupazione e, soprat
tutto, degli effetti che può avere al 
livello della popolazione l'auspicato 
aumento del prodotto nazionale. Que· 
sto punto è stato immediatamente sot
tolineato all'indomani del ferragosto 
e proprio questa preoccupazione ave
va indotto le gerarchie sindacali a 
minacciare la rottura del tradizionale 
patto di collaborazione con l'esecuti
vo, prospettando un impegno per una 
diversa gestione del potere in senso 
partitico. Che l'Afl-Cio abbia adesso 
accettato di partecipare attivamente 
al controllo dei salari e dei prezzi 
non significa che l'incognita sulla len'. 
tezza della ripresa sia stata dissipata 
anche per il fatto che nonostante 1~ 
intimazioni della Casa Bianca restano 
aperte parecchie centinaia di verten
ze salariali, considerate minori, con il 
rischio però che se ne aprano di nuove 
e di vasta portata. Su questo punto 
continua ad aver valore l'oi:servazione 
sulla capacità ·di riassorbimento di un 
~ovimento rivendicativo non genera
hzza~o, ma abbastanza sporadico, rias
sorbimento agevolato anche dalla vi
cinanza delle elezioni presidenziali 
che spostano sull'urna molte delle vel
leità di lotta salariale. Tuttavia la pia
nificazione politica, tracciata dall'ese
cutivo, per la ripresa economica non 
costituisce un fatto a sé stante, dal 
momento che forse mai come ora 
dalla fine del conflitto coreano, l~ 
interdipendenza fra strategia mondia
le e scelte interne è risultata cosl 
marcata in senso negativo per l'esecu
tivo. Cosl la verifica della reale effi· 
cada del cosiddetto « nuovo corso» 
nixoniano non può prescindere da 
nessuno dei suoi aspetti, sia per quan
to riguarda un discorso metodologico 

sia per quanto concerne il sostanziale 
processo politico. 

In tal modo l'indubbia sconfitta 
sulla conservazione del seggio di For
mosa ha contribuito direttamente al 
voto del ~enato contro il programma 
degli aiuti all'estero, il quale a sua 
volta, e non soltanto dal punto di 
vista strategico, corre il rischio di de
teriorare i rapporti con i paesi satel
liti, deterioramento che si andrebbe ad 
aggiungere al logoramento delle rela
zioni con i grossi partners industria
lizzati, di cui la politica estera cana
dese è un nuovo esempio. Non a caso 
il senatore Fulbright ha definito il 
programma di aiuti all'estero un « im
perialismo assistenziale » ed ha sot
tolineato come il voto del senato abbia 
segnato, da questo punto di vista, 
« l'inizio di una nuova era e di un 
mutamento importante nella politica 
americana ». Le conseguenze tratte da 
Fulhright, inoltre, appaiono qualcosa 
di più di una semplice valutazione per
sonale e possono far trapelare l'inten
zione, di quei settori democratici a cui 
il presidente della commissione esteri 
del senato americano è legato, cioè a 
quelli al cui interno sarà scelto il 
candidato che contrasterà a Nixon la 
rielezione, di sottrarre ai repubblicani 
la gestione del « nuovo corso » facen
do leva essenzialmente su un disagio 
sociale che continua. Non è difficile 
capire che si tratti di un compito ar
duo, ma che può essere agevolato dal
l'esigenza dell'establishment di affret
tare il processo di ripresa, dando 
maggiore concretezza alla svolta in
ternazionale, anche al rischio di per
dere certe posizioni, come in Cambo
gia, guadagnate ad un prezzo molto 
aspro. 

E' in questo senso che Nixon si 
trova oggi a dovere affrontare nuovi 
nodi, alla cui creazione ha direttamen
te contribuito, aprendo le cateratte 
cinesi, ad esempio, senza riuscire a 
garantirsi la conservazione dei princi· 
pali strumenti di contrattazione e ri
velandosi quindi un mediocre gestore 
della controffensiva economica impe
rialista a cui ha solo saputo, almeno 
per ora, dare l'avvio. Difficilmente 
riuscirà a sciogliersi con i viaggi a 
Pechino ed a Mosca che non con
tribuiranno a rilanciare all'interno de
gli Stati Uniti la sua già difficile poli
tica del controllo degli avversari in
terni. Il che tuttavia non dà una di
mensione maggiore dell'incognita alla 
soluzione della congiuntura politica 
statunitense, in cui - e questo è de
cisivo - Nixon continua a restare il 
principale portavoce dell'establi.rh
ment. R. F. • 



la cina al palazzo di vetro 

Onu 
anno zero 

A giudicare dai commenti che han
no accompagnato 1a «storico » 

voto del 25-26 ottobre si sarebbe por
tati a credere che i vent'anni di esclu
sione della Cina dall'ONU siano stati 
il frutto o del caso o di circostanze più 
forti de!Ja volontà dei governi. Tanta 
soddisfazione e tantissimo realismo: 
l'ONU è- un'organizzazione per sua 
intima vocazione universale e la Cina 
è la più popolosa nazione del mondo, 
la più grande potenza asi1ttica. Ma non 
era così anche nel 1949, quando per la 
prima volta iJ governo di Pechino chie
se ufficialmente di essere integrato nei 
suoi diritti all'O~U? E non era cosl 
nel 1960, quando prevedendo una pros
sima maggioranza a favore della Cina 
gli Stati Uniti impostarono la battaglia . 
procedurale sul quorum dei due terzi? 
La verità è che la Cina è stata delibera
tamente tenuta lontana dall'ONU, se
gregata dalla comunità internazionale 
(pur dovendosi dare atto che in certi 
periodi la Cina non ha voluto accele
rare i tempi per farsi riammettere), che 
la responsabilità prima del lungo ostra· 
cismo ricade sugli Stati Uniti per un 
preciso disegno politico e che sempre 
gli Stati Uniti hanno tentato di mani
polare la sanatoria, una volta divenuta 
inevitabi!e, in modo da non distruggere 
di colpo tutta la loro strategia antici-
nese. 

Si dice oggi che gli Stati Uniti non 
si sono veramente impegnati all'ONU 
sul punto dell'esclusione di Formosa, 
che è la questione da loro elevata a 
<liscriminante. Si dice che forse esi
steva un accordo segreto fra Kissin
ger e Chou En-lai a questo proposito e 
che gli Stati Uniti dovevano solamen
te fingere di essere intransigenti. L'im· 
pressione (prima le pressioni e poi l'ir
ritazione) è un'altra, ma una simile in
dagine potrebbe anche essere inutile. 
A Pechino Kissinger trattava con i 
dirigenti cinesi e a New York Rogers 
bruciava gli ultimi brandelli della sua 
credibilità per salvare Chiang Kai-schek 
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secondo l'abituale giuoco su due tavoli 
in cui il Dipartimento di Stato sembra 
essersi specializzato? E' possibile. Ma 
i fatti sono destinati a pesare di più 
di queste sottigliezze: e i fatti indicano 
che il dibattito sull'ammissione della 
Cina, visto il suo svolgimento, si è 
chiuso con una sconfitta secca degli 
Stati Uniti. E' una considerazione che 
non vale tanto per il rapporto USA
Cina quanto per il futuro delle stes
se Nazioni Unite, giunte ormai al 
fondo della loro parabola, ma capaci 
forse dopo l'ingresso della Cina di t~ 
vare una nuova ragion d'essere. 

E' vero che Nixon aveva riconosciu· 
to l'opporrunità di reintegrare la Cina 
all'Ol\TU. Questo era il dato di par
tenza. Quella reintegrazione doveva es
sere intesa però come una « coopta
zione ». Impresa disperata se si ricorda 
l'ostinazione con cui gli Stati Uniti 
per vent'anni e più si sono sforzati di 
negare la realtà della Cina, ma agevo
lata dagli scambi intervenuti di recen
te fra Washington e Pechino. Si dove
va dimenticare la lunga successione 
di «no» pronunciati da un'assemblea 
generale ipotizzata dalle minacce degli 
Stati Uniti e dai ricatti economici e 
normalizzare senza drammi la situazio· 
ne. La Cina riprendeva il suo posto di 
grande potenza perché gli eccessi del
la rivoluzione culturale erano finiti: 
era questa la singolare motivazione 
della conversione in atto. Ma c'era 
l'ostacolo di Formosa. Il braccio di 
ferro su Formosa non è stato casuale 
perché al contrario la sorte della del; 
gazione di Chiang Kai-scek si prestava 
benissimo alla operazione ideata da 
Nixon. Era il test più adatto per inca
nalare l'ammissione della Cina senza 
venir meno a questi tre corollari: con
valida della funzione egemone degli 
Stati Uniti, garanzia agli alleati mino
ri e umiliazione della Cina nel mo
mento del suo trionfo. 

Se gli Stati Uniti avessero voluto 
veramente conservare il seggio di For· 

mosa in omaggio al principio dell'uni
versalità (principio violato senza ri te
gno per vent'anni ~ danno della Cina), 
sarebbe stato tatticamente preferibile 
o~tenere da Chiang che Formosa ri
nunciasse alla finzione di rappresenta
re la Cina chiedendo di figurare nel
l'ONU come membro minore, lascian· 
d? il. posto di « grande » al Consiglio 
d1 Sicurezza e mutando denominazio
ne. Quella finzione però era stata una 
condizione essenziale di tutta la stra
tegia americana in Estremo Oriente e 
poteva avere ancora una sua fun7ione 
per ridimensionare la Cina, le sue pre
tese, la sua purezza rivoluzionaria e 
così via. Il giuoco era troppo comples
so, troppo gravato di contraddizioni 
(la stessa Formosa insisteva per essere 
consider~ta per quello che nessuno più 
voleva: il governo della Cina), perché 
potesse riuscire, e in effetti è clamoro
samente fallito. La permanenza di For
mosa all'ONU avrebbe avuto il valo
re di un monito per la Cina: la leader
ship degli Stati Uniti non era vera
mente in discussione finché gli Stati 
Uniti erano in grado di far passare si
mili assurdità. O Pechino rifiutava la 
ammissione in quelle condizioni, e si 
metteva obiettivamente in una posi
zione difficile, oppure accettava di ve
nire all'ONU, sia pure con varie riser
ve .di legittimità, e allora si piegava 
subito a un compromesso pesante. Gli 
Stati Uniti devono aver pensato: se 
la Cina è ammessa all'ONU perché è 
una grande potenza, incominci a com
portarsi come tale, venendo a patti 
con i principi. 

Il tutto mentre Nixon doveva rassi
curare i propri alleati, tanto più pre
ziosi quanto più deboli sono e più fit
tizzi, che l'apertura verso la Cina non 
è più di una manovra tattica, da so
stenere con tutto l'apparato politico
militare messo insieme appunto per 
indebolire la Cina. Se era questo il 
quadro del confronto all'ONU, è fin 
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troppo chiaro che il bilancio è tutto 
negativo per gli Stati Uniti, quale che 
fossero i sottintesi di Nixon e di Kis
singer per non guastare la possibilità 
di una verifica sul :ampo in occasione 
del viaggio in Cina del presidente 
americano della disponibilità di Pechi
no a inserirsi nella diplomazia dei 
grandi senza sovvertire tutti i presu.I>" 
posti. Rovesciando il discorso, l'ingres
so della Cina al Palazzo di vetro segna 
dunque la fine di un'epoca. L'epoca 
dello strapotere degli Stati Uniti: in 
America il dispetto è stato cosl cocente 
da tradursi subito nel voto del senato 

-contro il programma degli aiuti all'e
stero. La Cina potrebbe avere di mira 
tuttavia un obiettivo più costruttivo: 
il rilancio dell'ONU attraverso la fine 
dell'intesa paralizzante fra USA e 
URSS. Negli anni scorsi i dirigenti ci
nesi avevano avanzato una serie di con
dizioni per accett:ire l'ammissione al
l'ONU: annullamento della risoluzio
ne cha ha condannato la Cina in 
quanto aggressore in Corea, espulsio
ne di Chiang e degli altri « fantocci » 
dell'imperialismo, ammissione di tut
ti gli stati del mondo, revisione della 
carta, riscatto delle Nazioni Unite dal 
controllo delle superpotenze. La prima 
richiesta era l'esatto contraltare della 
tesi americana sulla non ammissibilità 
della Cina perché potenza « aggressi
va » e potrebbe essere tacitamente ca
duta da quando gli Stati Uniti mede
simi hanno motivato altrimend la loro 
opposizione all'ingresso alla Cina. 

La condizione sull'universalità (fat
ta salva l'esclusione di Formosa) è stata 
soddisfatta automaticamente con il voto 
del 25·26 ottobre, anche se la Cina 
potrebbe tentare ora di fare ammette
re gli stati divisi, sostenendo che il 
Vietnam del Sud e la Corea del Sud 
non hanno alcun diritto in quanto 
« fantocci ». Restano le condizioni sul 
funzionamento libero dell'ONU e sui 
diritti delle potenze piccole e medie 
di cui la Cina intende verosimilmente 
farsi interpreie nonostante la sua posi
zione ufficiale di « grande » con tanto 
di vero al consiglio di sicurezza. Que
sto requisito è quello che si avvicina 
di più al tentativo appena abbozzato 
intorno al 1965, per creare un'organiz
zazione alternativa all'ONU. Un sin
tomo fu la famosa decisione dell'Indo
nesia di Sukarno, di uscire dalle Na
zioni Unite. Al m:issimo della sua con
testazione contro l'ordine impersonato 
dalla coesistenza russo-americana, in 
piena ostilità contro l'URSS, minaccia
ta direttamente dall'escalation in cor
so nel Vietnam, la Cina poté effettiva-
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mente immaginare dj raccogliere at
torno a una seconda ONU le forze 
cosidette emergenti del Terzo Mondo, 
sfruttando tutte le ragioni di disaffe
zione che in Asia e in Africa soprat
tutto si nutrivano nei confronti di una 
organizzazione costretta dall'arroganza 
degli Stati Uniti e dall'impotenza del
l'Unione Sovietica ad assistere inatti
va a fenomeni abnormi come il razzi
smo e il colonialismo, nonché alle ac
gressioni degli Stati Uniti {la Cecoslo
vacchia sarebbe venuta dopo a chiude
re il cerchio anche sul versante sovie
tico ). 

L'attaccamento dei paesi afro-asia
tici all'organizzazione che in qualche 
modo aveva rispecchiato la esigenza 
primaria di avere una « voce » in cam
po internazionale si dimostrò più forte 
delle delusioni provocate dagli errori 
e dalle carenze dell'ONU e la Cina 
finl per desistere, senza neppure avere 
accennato del resto a dare un volto 
all'organizzazione « rivoluzionaria». 
La Cina potrebbe applicare ora diretta
mente all'ONU quel metodo contesta
tivo. E' facile capire quali conseguen
ze pratiche potrà avere la partecipa
zione della Cina ai dibattiti sul Medio 
Oriente, l'apartheid, l'Indocina, il di
sarmo. La Cina potrebbe esigere per
fino - più degli Stati Uni~i - di 
discutere gli atti di straripamento di 
potere dell'URSS in Europa orientale 
raccogliendo probabilmente molti con
sensi fra i membri dell'ONU che a 
tutt'oggi non hanno osato sfidare la 
colpevole connivenza delle sfere di 
influenza e dei blocchi. Basterà ridare 
all'ONU la vitalità che è andata per
dendo in tutti questi anni? E le struttu
re dell'ONU sono pronte a recepire 
questo eventuale nuovo impulso? O, 
viceversa, la Cina sarà obbligata dalla 
realtà delle cose e dalla sua stessa ca
nonizzazione a grande potenza a pie
garsi all'intreccio delle schermaglie di
plomatiche? 

Molto dipenderà dagli sviluppi del 
« tripolarismo» fuori dell'ONU, dal
l'andamento del negoziato fra Cina e 
Stati Uniti, dalla guerra nel Vietnam, 
dagli appigli che la Cina potrà o non 
potrà trovare in Europa o in America 
Latina o in Africa per allargare gli 
orizzonti della propria presenza nella 
politica mondiale. Limitando l'esame 
all'ONU, è logico supporre che la Cina 
vorrà utilizzare tutte le forze ivi di
sponibili per rovesciare i vecchi rap· 
porti di forza. L'entusiasmo con cui il 
26 ottobre è stato salutato il voto 
« contro » gli Stati Uniti e « per » la 
Cina è di per sé significativo del clima 

prevalente. L'ONU fu concepita dalle 
grandi potenze per non perdere il con
trollo della situazione internazionale e 
per tutelare I'« ordine» stabilito con 
la pace dopo la seconda guerra mon
diale, un ordine che faceva delle sfere 
d'influenza un elemento fisso, ma Io 
afflusso tumultuoso delle nazioni ex 
coloniali ha portato nell'ONU rivendi
cazioni e prospettive in contrasto con 
quella visione: spetterà ora alla Cina 
scegliere fra il primo o il secondo dei 
due clichè. Gli Stati Uniti, se non la 
URSS, potrebbero reagire con l'isola
zionismo, al dinamismo di un'ONU 
mobilitata da una grande potenza che 
si veste delle istanze delle nazioni che 
hanno atteso fin qui il giorno della 
rivincita, ma dovrebbero pur sempre 
cercare una politica alternativa a quel
la di addomesticare l'ONU senza de
molirla. 

La storia dell'ONU rivela che la 
organizzazione ha basato la sua forza 
- quando ha avuto una forza - sul 
contemperamento fra volontà della mag
gioranza e consenso delle grandi po
tenze. Accadeva spesso negli « anni 
cinquanta »: il caso di Suez fu il più 
evidente. L:i Cin:i era chiusa in un 
« ghetto » e le nazioni piccole e medie 
dovevano accontentarsi di evitare il 
peggio e di non bloccare il processo 
della decolonizzazione. Quando i nodi 
della politica mondiale si inasprirono 
(in Africa e nel Sud-Est Asiatico) e 
quando sopratutto la Cina cessò di 
essere isolata, quella procedura perse 
ogni senso pratico. L'ONU divenne 
una sovrastruttura perfettamente inno
cua e vana. L'ingresso della Cina non 
semplifica il problema, anzi lo compli
ca, ma dovrebbe portare a un chiari
mento. La Cina è in grado infatti di 
fare da canale fra la volontà delle pic
cole potenze {specialmente del Terzo 
Mondo, ma non solo del Terzo Mon
do) e i poteri sovrani dei grandi: l'in
tervento delle grandi potenze, in sede 
di consiglio di sicurezza o nella real
tà della politica mondiale, non si pone 
più a un livello distinto dalle pressio
ni che vengono dal basso perché c'è o 
potrebbe esserci in un punto almeno 
un'identificazione. E' questo il pericolo 
che gli Stati Uniti hanno cercato di 
scongiurare e che certamente anche 
l'URSS paventa. Ma si spiega allora 
perché tante nazioni africane e asiati
che abbiano incominciato a credere che 
il 26 ottobre 1971 è nata quell'ONU 
completa che la loro semplice ammis
sione non era riuscita a creare rispetto 
all'ONU del 1945. 

G. C. N.• 



la cina al palazzo di vetro 

Il trionfo 
di Ciu En-lai 

di Luciano Vasconi 

I 1 1971 passerà alla storia per lo sba~co dei cine~i maoisti a. New York.. L'evento ha fatto impallidire 
anche i preparativi del viaggio di Nixon a Pechino. Il presidente americano, forse, avrebbe preferito 

una soluzione meno drastica. In fondo gli sarebbe piaciuto portare il seggio dell'ONU a Mao Tse-tung in se
gno di regalo 0 meglio ancora quale moneta di scambio, durante il futuro vertice. Solo così si spiegano 
la caparbia dÙesa della poltrona di Ciang Kai-scek, prima, e le reazioni incomposte, poi, a seguito del voto 
delle Nazioni Unite. La versione machiavellica secondo cui Nixon avrebbe solo fatto finta di prendere le 
parti di Ciang Kai-scek, per non esporsi agli attacchi ~e?a destra interna americana, è indubbiamente sug
gestiva, se non altro rientrava nel calcolo delle probabilità. 

Ma c'era un motivo per cui il presidente avrebbe preferito una situazione di stallo: nel gruppo diri
gemc di Washington non tutti erano stesso Ciu-En-lai fosse dis~nibile per autode.terminazione. Sono i famosi 
persuasi delle condizioni di Ciu En-lai un «compromesso» sul Vietnam una « ponn d'oro» coocessi agli americani 
per il vertice, soprattutto riguardo al volta che Lin. ~iao a_ppariva, a torto o purché se ne vadano senza dover am
Vietnam; Ciu En-lai aveva detto a a ragione, r1d1m~s1o~ato. Senonché mettere la loro sconfitta. A Kissinger 
Kissinger, in luglio, che la coesistenza Kissinger, a Pechino, s1 è trovato da- tutto questo era già stato detto a lu
cina-americana passava inevitabilmen- vanti un interlocutore gradevole quan- glio, con la precisazione che Pechino 
te per la fine dell'aggressione contro i to intransigente, al pnnto di definire non avrebbe aperto « trattative » alle 
popoli indocinesi, eppure qualcuno, nel- persino eccessive le offerte dei comuni- spalle dei vietnamiti e delle altre si
la cerchia presidenziale, era pronto a sci vietna~ti per una tregua. Le of- nistre indocinesi, ma si sarebbe soltanto 
giurare che i cinesi, come tutti i comu- ferte del V1etcon_g, co~e. è noto.' pre- adopera.to per facilitare, se necessario, 
ni mortali, si sarebbero accontentati di vedono, a garanzia degli mteress1 stra- prese di contatto a più alto livello fra 
uno scambio, cioè l'ingresso all'ONU a tegici americani, la neutralità del Sud- i diretti interessati (americani e indoci
spese dell'indipendenza vietnamita. Il Vietnam un~ v~l~a r~ggiunta ~'indi~n- nesi) vi~ti i magri risultati della confe
giudizio sovietico, esplicito in questo denza, ~ la nuruf1.caz1one non I~med1a- renza di Parigi (limitata al Vietnam, 
senso, aveva finito con il ripercuotersi ta con il Nord-Vietnam pur d1 salvare senza la part~cipazione di Laos e Cam
sullo stesso Nixon. Anche il dibattito la faccia agli Stati Uniti dopo il loro bogia). 
svoltosi in settembre a Pechino, nell'o- «disimpegno» militare. E' il meno Il prolungamento della visita di Kis
pinione. america~a, se a~eva _visto emer- che i vie~namiti passano pretender.e d~ singer a Pechino (sei giorni invece di 
gere C_m En-la1 su Lm Ptao, poteva po essersi conquistato sul campo d1 bat- quattro), e la misteriosa domenica du
essere interpretato cosl: essendo prc:- taglia, in trent'anni di guerriglia con- rante la quale nessuno ha visto l'inviato 
valsa la corrente realistica e pragmatl- tro ogni sorta di nemici, il diritto alla 
ca, non c'era motivo di rifiutare l'ipote
si di un distacco cinese dalle posizioni 
nord-vietnamite e vietcong. Al tavolo 
della pace, quindi, come avviene da 
che mondo è mondo, era possibile con
trattare una ~oluzione di compromesso, 
facendo leva sull'interesse nazionale di 
Pechino al di là di tutte le professioni 
internazionalistiche che, in fondo, era
no e sono tipiche delle tradizionali cor
renti dogmatiche. 

Il secondo viaggio di Kissinger nella 
capitale cinese, di conseguenza, non era 
stato motivato dalln necessità di accer
tare i « misteri » di Pechino - almeno 
nel senso di verificare la stabilità di 
Ciu En-lai , ma, piuttosto, aveva 
lo scopo di sondare in che misura lo 
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di Nixon, hanno fatto sorgere l'ipotesi 
- per ora smentita dalla Casa Bianca 

· - secondo cui Kissinger, a lato della 
missione ufficiale in Cina, potrebbe 
aver avuto contatti segreti ad alto li
velilo con le sinistre indocinesi. E' pos
sibile, anche se non è accertabile, e -
si sa - le smentite non fanno testo. 
Una cosa è cerca: Ciu En-lai, che aveva 
costretto gli americani (Kissinger in 
particolare) a guardare in fondo alla 
strada che stavano imboccando con l'o
perazione Laos, cioè a rendersi conto 
che l'invasione terrestre del Nord-Viet
nam avrebbe provocato l'intervento dei 
guerriglieri cinesi, non ha accettato al
cun baratto ai danni della resistenza 
indocinese. E questo non per <( colpa » 
o merito di Lin Piao, ma· perché era 
ed è rimasta la posizione di Ciu En-lai 
fin dall'inizio. Kissinger, rientrando a 
Washington, ha dovuto ammetterlo: 1) 
la posizione Ciu En-lai era rimasta la 
stessa di luglio; 2) essa non aveva risen
tito della ipotetica « crisi » di settem
bre; 3) non è a Pechino che gli ameri
cani possono trovare una soluzione per 
il Vietnam e, se vogliono<( disimpegnar
si », o lo fanno « unilateralmente » op
pure « negoziando » con gli interessa
ci; 4) i prepara ti vi per i I vertice Cina
USA seguono il ruolino di marcia fis
sato ma la data si saprà soltanto « entro 
il 1· dicembre». 

A questo punto, mentre la maggicr 
ranza, all'ONP, toglieva dalle mani 
di Nixon un'arma di ricatto ormai sca
rica. facendo entr:ire la Cina e caccian
do Formosa (qualche delegazione, nel 
voto cruciale sulla procedura, avrebbe 
sganciato gli americani proprio renden
dosi conto dell'arma spuntata), a Wa
shington si apriva la battaglia decisiva 
tra i <( falchi» e le «colombe»: accet
tare la sanzione dell'ONU o boicottare 
l'organizzazione mondiale? andarsene 
dal Vietnam o restare? In questo 
scontro, come è noto, si sono delineati 
tre schieramenti: i progressisti, le « co
lombe », hanno votato contro gli aiuti 
all'estero per imbrigliare uno degli stru
menti con cui si inventano regimi come 
quello di Saigon, che poi gli americani 
devono puntellare arrivando addirittu
ra ad un conflitto; i conservatori, i 
« falchi » delusi, hanno votato allo stes
so modo per rabbia contro Nixon im
putandogli, in seguito al dialogo con 
Pechino, la sconfitta su Formosa e quel
la, ormai all'orii.zonte, sull'ultima spiag
gia di Saigon; il governo repubblicano, 
stretto trn due fuochi e in parte travol
to dal corso rapido degli avvenimenti, 
ha reagito in maniera scomposta, deplo
rando l'ONU e gli i1llea ti « infidi » (clan· 
do perciò corda agli isolazionisti, ai 
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« falchi » delusi), poi cercando di ri
mediare il salvabile (soprattutto gli 
strumenti di quell'<( imperialismo assi
stenziale », come dice il senatore Ful
bright parlando degli aiuti all'estero, 
che servono a mantenere <( osseqi{ienti » 
certi alleati), infine portando avanti, 
malgrado tutto, l'accertamento sulle 
cose da farsi se non si vuole ripudiare 
l'iniziativa Nixon-Kissinger di luglio. 

E' in questo quadro, abbastanza 
caotico e controverso, che va vista la 
missione Laird a Saigon. Il capo del 
Pentagono, se non vuole affondare il 
prestigio di Nixon già compromesso 
dalla falla della barca di Ciang Kai
scek, deve evitare di mettere il presi
dente nella barca tutta buchi di Van 
Thieu, il dittatore di Saigon. Se si dà 
credito alle posizioni attribuite a Kis
singer dopo il ((gioco della verità » 
con Ciu En-lai (che risale a marzo, 
cioè all'avvertimento che la Cina era 
ormai pronta a intervenire a fianco dei 
vietnamiti), Laird dovrebbe tornare da 
Saigon con il segnale verde per il 
« disimpegno » americano, sia pure ma
scherato da giudizi ottimistici sulla 
capacità di Van Thieu di «difendersi 
da solo ». In tal caso, a metà novem
bre, Nixon potrebbe annunciare la data 
del «disimpegno» (condizione chia
ve di Hanoi e del Vietcong), e il ver
tice cino-americano sarà annunciato 
puntualmente «entro il 1· dicembre», 
dietro garanzie precise che gli ameri
cani, se operano un bluff con Van 
Thieu; rinunciano a simili• trucchi 
con Ciu En-lai. In caso contrario Ni
xon avrebbe dimostrato soltanto di es
sere un presidente indeciso e privo di 
credibilità, al pari di Johnson, e le 
chances di una rielezione nel 1972 ri-

. sulterebbero seriamente compromesse 
su tutti i fronti interni americani, dal 
progressista al conservatore, uniti, co
me nel voto al Senato sugli aiuti, nel
l'opposta ma convergente accusa di ir
resolutezza. 

Se Nixon, in altre parole, aveva 
tentato solo una manovra spettacolare 
illudendosi di barare al gioco o quan
to meno di guadagnare tempo per rin
viare una <( lacerante revisione » stra
tegica, rischia di doversi prendere sul 
serio suo malgrado. Se invece aveva 
calcolato il prezzo della coesistenza con 
la Cina, non può sottrarsi alla « revi
sione », per lacerante che essa sia 
nell'opinione dei « falchi» delusi. Ciò 
vale anche per i <( falchi » esterni, come 
dimostra la crisi in cui è precipitato il 
governo giapponese di Stato (i liberali 
di Tokyo gli preferiscono il « centri
st::1 » Fukuda, ministro degli esteri, che 
almeno tentò di difendere l'economia 

del suo Paese dopo le misure protezio
nistiche americane, e che ora cerca di 
scavalcare Nixon nella corsa al merca
to cinese). Lo sconquasso, come si vede, 
è piuttosto notevole, e dovrebbe esse
re materia di meditazione per quanti 
in Italia, ieri si sono battuti per la 
causa persa di Ciang Kai-scek e doma
ni lo faranno (c'è da giurarlo) per quel
la di Van Thieu. Ad essere più realisti 
del re - in questo caso più nixoniani 
di ;-..:ixon - si rischiano le disavventure 
di Sato. 

Ad essere più maoisti di Mao, in 
cambio, si rischiano le eclissi di Lin 
Piao, persona degna del massimo ri
spetto perché ha saputo preparare la 
Cina alla politica di Ciu En-lai, il 
quale non avrebbe potuto inserirsi nel 
dialogo incernazionale con un Paese 
non in grado di opporre la guerriglia 
di massa (alla vietnamita) alle minacce 
cui era esposto. Se Lin Piao ha fatto la 
sua parte con scrupolo (e con ingegno 
perché non c'era altro deterrent nei 
confronti delle superpotenze nucleari), 
oggi è Ciu En-lai l'uomo della situa
zione, capace di abbinare la fermezza 
alla duttilità diplomatica. La Cina en
tra all'Oi'HJ con tali caratteristiche, 
con credenziali, cioè, piuttosto incon
suc:te, sperimentate, finora, solo nel
l'epoca di Bandung: pacifica coesisten
zi1 fra gli Stati ma nel pieno rispetto 
delle sovranità nazionali e del diritto 
dei popoli a insorgere (a <( fare la ri
voluzione ») là dove possono, in totale 
autonomia; è la negazione sia della 
« dottrina Brezhnev » sia delle «dottrine 
Truman-Eisenhower-Nixon »; se, come 
promette, non farà la superpotenza, 
la Cina raccoglierà molte simpatie in 
campo internazionale. 

Non va infine trascurato, oltre a 
quello statale, il dialogo che la Cina 
può aprire a livello di partito. La visi
ta a Pechino di Carrillo, ~egretario del 
PC spagnolo, autonomista, non può 
essere interpretata come un'iniziativa 
strumentale in senso anti-sovietico; ri
vela interesse per le posizioni autono
mistiche come tali, senza la pretesa di 
erigersi a <- centro » internazionale in 
sostituzione del contestato «centro » 
moscovita. L'esito di questo primo 
contatto foori della cerchia dei partiti 
tradizionalmente amici (o equidistan
ti) sarà di stimolo, per esempio, ad 
una ripresa di rapporti fra il PC cinese 
e il PC italiano. Si dice, del resto, che 
Carrillo non sia andato a mani vuote 
a Pechino, cioè non solo per conto del 
suo partito. Non farà piacere a Brezh
nev, ma la normalizzazione, senza i 
carri armati. è più convincente. 

L. V. • 



turchia 

Ancora 
l'esercito 
di Franco Petrone 

L 
e dimissioni rientrate (27-28 ottobre) del capo del governo turco, Nihat Erim, hanno gettato il 
paese sull'orlo di un nuovo colpo di Stato. La Turchia si trova di nuovo oggi di fronte ad 

una svolta: progresso o reazione? Per ora la crisi è rientrata o meglio ancora, come ha affermato Io 
stesso presidente del consiglio turco, « essa è stata messa in frigorifero ». Sono passati poco più di 
sette mesi dal giorno (12 marzo) in cui l'esercito intervenne nella politica della Turchia e le cose 
sono di nuovo giunte ad un punto critico. Allora il motivo dell'intervento dei militari, che nel ten
tativo di imprimere al paese una svolta in senso moderno sulla scia dell'idea di Kemal Ataturk in
terferiscono spesso nella politica del paese, fu motiv~to d.a11a situazione di caos che si era prodotta 
m Turchia. Rapimenti, manifestazioni antiamericane. sc10per1, attentati dell'«armata di liberazione turca» . . , 

avevano creato una s1tuaz1one estre- z1 pero sono contmuau ad aumentare 
mamente tesa che era sfociata nelle ad un ritmo mensile del 10%. Il ri-
dimissioni del governo di Demird. stagno della produzione che dura or-
L'intervento del marzo di quest'anno mai da due anni minaccia chiaramente 
fu un colpo di Stato a metà, perché i di provocare una recessione che avrcb-
militari dopo le dimissioni di Demirel be conseguenze catastrofiche sui Jivel-
si ritirarono dando la fiducia al go- li di occupazione in un paese dove 
verno tecnico presieduto dall'attuale questa piaga della disoccupazione 
premier, Nihat Erim. batte ogni record (si parla di 10 mi-

Ma più che per le questioni dell'or- !ioni di disoccupati e di sottoccupati). 
dine pubblico i militari turchi, educati Q_u~st'anno. anche. il turismo, fonte 
nel mito del fondatore della Turchia tradizionale di repertmento della valu-
modema · Kemal Ataturk intervenne- ta, è andato male e si è registrato un 
ro per r~alizzare le rifor~e di struttu- calo delle presenze del 50 % rispetto 
ra già previste dalla Costituzione da all'anno passat~. L'instabilitÌI politica 
loro stessi elaborata dopo il colpo di ha prov?c~to m.oltre una diminuizio-
Stato del 1960. Inoltre, il profondo ne degli. mvest~menti, e la politica 
malessere che si era creato nel paese comm7rciale. diretta essenzialmente 
negli ultimi mesi della leadership De- verso ~ paesi del MEC, con il quale la 
mire}, preoccupava gli ambienti dell'e- Turchia ha un contratto di associazio-
sercito. I disordini, gli scontri, gli ?e, non d~ molti .risultati positivi per 
scioperi erano la naturale conseguenza il ba.sso livello di competitività delle 
della profonda crisi economica che at- merci tu~che. La situazione è quindi 
traversa il paese. Il tentativo del mar- dra~matica come dimostrano il deficit 
zo di quest'anno era quindi da mette- croruco de~la bilancia dei pagamenti, 
re in collegamento con il timore che la svalutazione permanente della mo-
si veri6casse una saldatura tra le neta, e la galoppante inflazione. Il go-
lotte degli studenti di sinistra e quelle ve~no di Nihat Erim, formato sotto la 
delle masse lavoratrici scontente; cosa spmta degli avvenimenti del 12 mar-
che avrebbe potuto rendere la situazio-- zo di quest'anno, si trova quindi in 
ne ancora pi1'1 difficile. L'attuale crisi estrema difficoltà anche per le spinte 
prende le mosse dalle stesse ragioni. e le. controspinte che si producono 
In questi sette mesi il governo Erim contmuamente al suo interno. 
non ha risolto nulla, anzi l'intero AJla fine di luglio due ministri han-
quadro risulta in definitiva essere peg- no dato, ad esempio, le dimissioni e 
gi?rato. Un po' più di un .anno fà De- i~ partito della Giustizia, che è il par-
mtrel aveva svalutato la lira turca del mo di maggioranza relativa diretto 
60% per far fronte alle spinte in- dall'ex premier Demirel ha pratica-
flazionistiche presenti nel paese. I pre;.,.. la Moschea di Solimano ' -+ 
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mente tolto la sua fiducia all'attuale 
governo, davanti alla prospettiva di 
talune riforme tra le quali la distribu
zione della terra. I nodi non sciolti 
del marzo scorso sono tornati quindi 
tutti al pettine e già si parla oggi del
la possibilità di un nuovo intervento 
dell'esercito e questa volta con conse
guenze non calcolabili. Nelle file del-
1 'esercito difatti, fra gli ufficiali dal 
grado di colonnello in giù, sembra 
che ci sia un forte movimento che 
chiede per il paese non solo l'ordine 
pubblico, ma anche l'attuazione di 
importanti riforme di natura economi
ca. Per questo il premier Erim dopo 
la sua elezione ha dovuto mettere in 
cantiere una riforma agraria e una 
riforma dell'imuzione. Le opinioni 
sulla necessità di queste riforme sono 
diverse e ad esempio il partito della 
Giustizia diretto da Demirel è decisa
mente contrario e quindi il governo 
non può votarle in quanto gli manca 
la maggioranza in sede parlamentare. 

Il partito della Giustizia si oppone 
·alle riforme perché non vuole perdere 
l'appoggio del suo elettorato tradizio
nale. Queste misure sono estrema
mente impopolari nelle campagne per
ché toccano gli interessi dei latifondi
sti e del clero mussulmano. Il fatto 
non è di secondaria importanza se si 
tiene conto della particolare struttura 
del paese. T contadini rappresentano 
il 70% dell'intera popolazione (25 sui 
36 milioni di abitanti, in maggioran
za analfabeti e fanaticamente religiosi) 
e concentrati nell'Anatolia continuano 
a vivere la vita dei campi nella stessa 
maniera primitiva dei loro avi. In 
questi luoghi domina ·ancora l' « ata » 
(il gr:inde proprietario terriero) e 
l'« hohdja » (l'iman mussulmano) che 
vedevano e vedono nel laicismo e 
nelle riforme dcl fondatore della Tur
chia moderna, Kemal Ataturk, e dei 
suoi seguaci di oggi, la mano del dia
volo. Per questo in Turchia il grosso 
dell'elettorato delle campagne è sem
pre stato rigidamente conservatore 

34 

anche se non ha niente da conservare. 
Gli « ata » e gli « hohdja » manipola
no i voti di questa enorme massa di 
contadini, stimolando grossolanamente 
l'ignoranza e l'atavica paura nei con
fronti di qualsiasi mutamento. Il par
tito della Giustizia, in concreto, sta 
ricattando il governo; se esso porte
rà avanti le riforme non avrà più la 
fiducia del Parlamento e qualora vo
lesse indire nuove elezioni Demirel 
ne uscirebbe vincitore per l'appoggio 
delle forze cui abbiamo fatto riferi
mento. 

Né d'altronde Erim potrebbe avere 
l'appoggio della sinistra. Proprio in 
questi giorni un'ondata di processi è 
stata scatenata contro studenti, prcr 
fessori e intellettuali colpevoli di so
stenere quella politica che Demirel 
osteggia. 18 di loro sono già stati 
condannati a morte il 9 ottobre dal 
Tribunale militare di Ankara e in 
questi giorni ha avuto inizio, sempre 
di fronte alla Corte marziale, un altro 
processo contro 142 persone. Erim 
spera in questo modo di tacitare le 
proteste di una parte dell'esercito, 
sempre preoccupato per l'ordine pub
blico e del partito della Giustizia. 
In concreto, il premier Erim cerca 
di mediare tra le diverse posizioni, 
ma uno dopo l'altro i tre capi delle 
forze armate (di terra, di mare e del
l'aria) hanno dichiarato che non avreb
bero tollerato ritardi né permesso agli 
interessi finanziari di bloccare le ri
forme. Ma anche l'esercito è profon
damente diviso. Una prima tendenza, 
quella del generale Tagmac, capo di 
Stato maggiore, è chiaramente di de
stra e vicina alle posizioni del presi
dente della repubblica Sumay, la se
conda comprende un gruppo « centri
sta » dominato dal capo delle forze di 
terra e soprattutto dal comandante 
delle forze dell'aria il generale Batur; 
la terza, infine, è animata dai giovani 
quadri dell'armata, che giudicano illu
soria ogni possibilità di intraprendere 
profonde riforme con l'appoggio della 

Turchia: 
parata militare 
a Smirne 

destra in un momento in cui la sini• 
stra è imprigionata o neutralizzata. 

L'intervento dei generali nei con
fronti di Erim si è reso necessario 
proprio perché essi sanno benisismo 
che esiste nell'eserciitto qu'l!st'cltima 
tendenza. Molti ufficiali, infatti, si 
sono dichiarati anche pubblicamente 
pronti ad agire se « la tolleranza » nei 
confronti del governo e del primo 
ministro imbriglierà completamente 
ogni tentativo riformista. Essi hanno 
dichiarato recentemente a Jeune Afri
que, attraverso il colonnello Tukc
che, che fu uno dei capi del colpo di 
Stato del 1960, che non è difficile per 
loro prendere il potere. Per questo, 
la ferma opposizione del partito di 
Demirel nei confronti di una politica 
anche cautamente riformista potrebbe 
portare ad un intervento di questi 
settori dell'esercito. Se la situazione 
economica continuerà a deteriorarsi 
l'avvertimento del colonnello Tuke
che potrebbe diventare una realtà per 
la Turchia. I comandanti delle tre 
Armi affermano di poter controllare 
questa « tendenza nasseriana » dei gio
vani quadri dell'esercito, ma se l'at
tuale crisi non troverà una via d'usci
ta, cosa che risulta abbastanza diffici
le, non è escluso che essa coinvolgerà 
un'altra volta l'esercito come è sem
pre accaduto in Turchia dall'interven
to di Kemal Ataturk ad oggi. 

F. P. • 


