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il centro sinistra alla vigilia della crisi? 

LA POSTA 
IN 

GIOCO 
di Ferruccio Parrl 

e hi riesca ad astrarsi per un momento dalla gravità e dall'indubbio interesse della lotta politica che 
si sta sviluppando in I talia potrebbe chiedere ad un nuovo Pirandello la rapitresentazione di questa 

commedia, complicata soprattutto dalla reticenza e dai sottintesi con i quali i molti personaggi recitano 
con variabili atteggiamenti la loro parte. Galleggiano nel cielo politico grandi striscioni con gli slogan 
dell'ora: «difesa delle istituzioni democratiche» «lotta agli estremismi » « al centro la salvezza demo
cristiana » « strategia delle riforme » « le riforme costano » « riforme sì, più lavoro no » « salvezza so
cialista nei più avanzati equilibri (non equilibrismi) » « alle Botteghe oscure sta di casa Breznev » « volete 
la salute? prendete l'elisir socialdemocratico» « unità delle sinistre•» «strategia dell'avanzata operaia» 
« dalli al sistema » « conflittualità sino alla morte » ~< guerriglia permanente » « morte ai comunisti ». 
Guardo perplesso i cartelli. Non ho vi- dizionaliste. Le elezioni sono state la tano a sangue il disordine di piazza·, 
sto quello che dica: « ping pong sì, occasione per questa levata in massa che i fascisti continuano ad alimentare 
bombe atomiche no », e non so a chi contro l'ipoteca comunista. con una coerenza superiore all'attesa 
siano destinate e da chi provengano le Prima garanzia contro anticipazioni ed anche alla sopportazione di un re
bombe in mano ai 20.000 guerriglie- sinistrorse deve essere naturalmen- gime democratico. Che il nostro non 
ri censiti dal prefetto di Milano. Ed te l'impegno del Governo, e prima di riesca ad esserlo lo dice il comporta
ho visto notevole confusione dietro i esso di una Democrazia Cristiana non mento ambiguo di occulte ma non esi
cartelli delle riforme, e un incerto pendolare. Un fermo indirizzo gover- gue frazioni dei cosidetti servitori del
ti vedo non ti vedo accompagna l'ap- nativo dovrà tradursi in conseguenti lo Stato. Uno Stato bacato, se sono 
pello alla unità delle sinistre. interpretazioni riduttive delle riforme uffici governativi che dopo quattro me

e delle pretese dei sindacati. La Demo- si danno oggi in pasto alla grande 
crazia Cristiana peraltro è cosl legata stampa sovversiva del parafascismo pa
alla conservazione del potere, e quin- dronale l'infelice rapporto Mazza, in
di del centro-sinistra, da sembrar difii- vocazione del governo forte che metta 
cile che la prossima riunione della di- a posto gli estremisti e con essi scio
rezione sia in grado di adottare formu- peranti e comunisti. 

Adesso l'attesa, ormai febbrile, del
le elezioni di giugno e le mosse e le 
manovre suggerite dalle speranze di 
vincere e dai timori di perdere, visi
bili specialmente nella Democrazia Cri
r.tiana, si aggiungono a confondere an
cora più le acque e ad accrescere la 
incertezza delle prospettive sul piano 
della fortuna degli schieramenti politici. 

Un oscuro alone di paura e d'in
quietudine grava già pesantemente sul
lo stato di spirito di una larga fascia 
dell'opinione pubblica della media e 
piccola socit:tà italiana. Vi è una in
distinta attesa di fatti gravi che non 
saprei davvero prevedere se potrà dile
guarsi senza conseguenze politiche, ed 
anche elettorali, di rilievo. Come sareb
be facile, oltre che desiderabile, se si 
trattasse di passeggere congiunture 
psicologiche e non di una complessa 
e greve coagulazione dj tutti i motivi 
di resistenza e di reazione, attorno al 
nucleo solido di interessi capitalisti, 
speculativi ed agrari, che vengono dai 
ceti conservatori, dalle posizioni di pri
vilegio, da mentalità corporative, bor
boniche e inguaribilmente piccolo-tra-
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laziom drastiche. Ma i mali umori Le sinistre italiane hanno consuma
conservatori premono visibilmente to la loro prima sconfitta quando non 
contro le posizioni di sinistra, anche sono riuscite dopo la liberazione a 
nelle regioni ad esse più favorevoli creare un giornale di grande diffusio
come la Lombardia. Sono umori di una ne popolare. Sarebbe stato il più effi
base conservatrice e bonomiana più cace strumento per cambiare l'aria la
chiusa e tignosa di quanto non sia la sciata dal fascismo nella vasta Italia 
sua attuale espressione parlamentare, politicamente sottosviluppata. Un ser
più abituata di necessità ai mercanteg- vile giornalismo è oggi forse lo stru
giamenti, più sensibile alla preoccupa- mento più efficace di dominio dei pa
zione di perdere basi popolari. Si po- droni del vapore. 
trebbe immaginare un partito spinto E non lasciamo fuori del conto gli 
a cercare in un nuovo doroteismo, più spiriti filofascisti visibili ogni tanto nel
generico e più ambiguo, la formula le « forze dell'ordine » ed avvertibili 
conciliatrice delle contese interne e negli alti gradi della magistratura. Fa 
delle divergenze esterne. La ricetta cioè meraviglia, anzi fa scandalo, che 
della unità formale, necessaria al par- non si voglia, non si possa ancor 
tito come strumento di potere ed al chiudere la istruttoria del processo 
centro-sinistra come coalizione di ne- Valpreda, così denso di dubbi sui suoi 
cessità. fondamenti indiziari, ·polizieschi e pe-

ritali e sui suoi collegamenti spioneschi 
Ma frattanto la destra socialdemocra- extra-nazionali. Lascia dubbi la fonda-

tica e le destre extra-governative sfrut- -+ 

/, 

' 
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tezza istruttoria del processo Della 
Savia, Braschi e compagni, specialmen
te dopo la 'clamorosa smentita dell'ac
certamento sulla provenienza dell'esplo
sivo. Non interessa la personalità, piut
tosto modesta, degli imputati. Nessu
na difesa particolare degli anarchici, e 
di nessun gruppo che si dedichi ad 
esercitazioni terroriste. Ma protesta, 
se da parte della polizia giudiziaria e 
della magistratura inquirente si mani
festa un certo proposi'to determinato 
di sacrificare alla difesa dell'« ordine» 
dei gruppi, quando tanta indulgenza, 
almeno in passato, la magistratura ha 
normalmente usato per i fascisti, se
dicenti difensori anch'essi dell'ordine, 
della patria e delle forze armate. 

La prima difesa dell'ordine sta nella 
eguaglianza dei cittadini di fronte alla 
legge ed alla magistratura che l'ammi
nistra. Mai come in tempi turbati è 
necessaria la intransigente riafferma
zione dei principi che sono il cardine 
di una società civile. Non li rispetta il 
Governo se si ferma di fronte al suo 
impegno di agire contro lo squadrismo 
paramilitare dei fascisti. Tacciono i 
socialisti al Governo. 

Non rifacciamo ancora una volta il 
processo al centro-sinistra. Sarebbe or
mai fastidioso. Sarebbe ingeneroso se 
non sapesse valutare giustamente di
rettive, obiettivi, e risultati positivi 
della gestione. Pure quando il partito 
è quasi naturalmente spinto verso po
sizioni più aderenti alle aspirazioni del
le masse lavoratrici e scricchiola la 
struttura del centro-sinistra un bilancio 
è necessario. Politicamente giustifica
ta la ipotesi che dopo il divorzio so
cialdemocratico pareva ispirare la parte 
più viva e non conservatrice dei socia
listi, persuasi che la partecipazione al
la responsabilità di governo realisti
camente accettata in una condizione 
parlamentare senza alternative, ed uti
le per una certa urgente azione rifor
matrice, non implicasse una solidarie
tà non necessaria all'assolvimento del 
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programma governativo, restando quin
~i libera la ricerca almeno periferica 
fuori della coalizione di altre alleanze, 
altre iniziative, altri equilibri. 

Si è detto come sia violenta la rea
zione di destra. Una oscillazione pen
dolare del Governo e della Democra
zia Cristiana ha messo in mora gli 
« equilibri più avanzati ». · Una certa 
prudenza socialista è stata forse consi
gliata dalla non più solo potenziale 
opposizione interna dell'ala moderata 
e nenniana: si vedrà il seguito dopo le 
elezioni. Può darsi che ancora una volta 
tutto si aggiusti alla meglio col compro
messo, tanto è la paura, del resto giu
stificata, della rottura. Del resto an
che la Democrazia Cristiana ha un evi
dente interesse a non perdere contatto 
e presa con la sua base operaia della 
Cisl. Il Papa le ha dato un esempio at
testando proprio ora la sua benevo 
lenza alle Acli, pur dopo la dichiarata 
vocazione socialista. 

Ma non vi è nessuno degli stessi so
cialisti che non si domandi se potrà 
durare all'infinito, e davvero sino alla 
fine della legislatura, questa vita tor
mentata e tormentosa del centro-sini
stra. Il caso della legge per la casa 
svisata dal Gove.rno con l'acquie
scenza socialista è stato mortificante. 
L'impegno per le riforme è considera
to dal Psi la giustificazione dell'allean
za: potrebbe esser fertile di molti altri 
casi litigiosi e difficili, e magari di 
sorprese. Elezioni generali non sareb
bero certo un rimedio nelle condizioni 
del paese, di lotte sociali sempre aper
te, alle soglie di una recessione. 

Pure è evidente che l'accentuarsi 
della tensione sociale, e quindi poli
tica, accentua insieme le possibilità di 
rottura. Sul piano polemico, se non 
forse sul· piano delle previsioni reali, 
la pressione delle sinistre perché la 
lotta per le riforme finisca per deter
minare in seno al centro-sinistra una 
nuova maggioranza, una sorta di car
tello delle sinistre intorno al centro
sinistra, sembra condurre agli stessi 

risultati, tanto appare soverchiante, se 
le cose non cambiano rapidamente,' la 
resistenza di destra ad una forzatura 
a sinistra. 

Sinistre e comunisti protestano vi
vamente contro il « ricatto » della cri
si economica: Certamente si agitano 
spettri a buon mercato, certamente 
si gioca tendenziosamente su situazio
ni transitorie. Sarà probabilmente mag
gio a chiarire il carattere della con
giuntura economica. Ma confulare sul 
bel tempo e prenderlo a base di pre
visione dei piani di battaglia sarebbe 
una posizione di lotta ben debole e 
pericolosa. E' stato già un errore non 
aver tenuto conto, soprattutto da par
te dei sindacati, degli avvertimenti che 
già alla fine del 1970 mettevano sul-
1 'avviso sull'inizio di un corso ciclico, 
non solo italiano, frenabile ma diffi-
cilmente invertibile. · 

Non occorre illustrare i termini ed 
i segni preoccupanti di una condizione 
economica già tanto largamente illu
strata. Quasi arresto degli investimenti 
produttivi, assai limitata efficacia an
che dei crediti agevolati, declino di 
domanda nuova, ristagno della produ
zione, scarso incremento del reddito 
nazionale, incerta rispondenza del ri
sparmio, possibili solo operazioni fi
nanziarie promosse dall'intervento pub
blico. In un regime capitalista, non 
profondamente trasformato, e quindi 
regolato dalla sua legge naturale 
che è quella del profitto, uno sciopero 
bianco degli imprenditori è fatalmente 
vittorioso. A danno dei lavoratori. 

Non si dice che non vi sia da fare, 
e da provvedere. Nè si può pensare 
ad un minor impegno per le riforme, 
per le lotte contrattuali, per la impo
stazione organica delle conquiste di 
fabbrica. Ma si deve considerare la 
situazione in atto, che è quella che si 
deve rimediare oggi e non domani, 
con un'ottica diversa da quella dei 
grandi piani di riforma, compresi quel
li per il Mezzogiorno. Occorrono ora 
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provvedimenti concreti, rapidamente 
attuabili, soprattutto, o quasi soltanto, 
occupazionali. Di qui viene la maggior 
minaccia attuale, e qui si può effica
cemente combattere la rovinosa con
giunzione che minaccia la nostra eco
nomia della deflazione con l'inflazione, 
sempre pericolosa ma tuttavia conte
nibile 111 limiti tollerabili. In questa 
azione dovrebbe cimentarsi ora la re
s~nsabilità del centro-sinistra e dei 
socialisti. Non credo che le sinistre 
abbiaM operato saggiamente al tempo 
del decretone Ora dovrebbero esse
re partiti e gruppi di sinistra, insieme 
con i sindacati, con l'intervento delle 
regioni, a guidare e sorreggere un'ope
ra, che deve essere fortemente loca
lizzata. Con la scadenza di un anno, 
non di cinque anni. 

Poi verrà la programmazione. La pro· 
grammazione dei bisogni prioritari ed 
urgenti, prima sociali e poi economici, 
del popolo italiano, non una nuova 
edizione del libro dei « sogni », frutto 
inevitabile di un governo mezzo destro 
e mezzo sinistro. E' la solita solfa: 
senza un governo omogeneo di sinistra, 
cioè senza una volontà riformatrice 
unitaria alla direzione del paese, una 
ordinata, coerente, progressiva politica 
di rinnovamento non è attuabile. 

E' la risposta che il sindacato, dopo 
aver assunto così baldanzosamente la 
guida della politica economica e so
ciale del paese avrebbe dovuto tener 
presente, non apparendo ben chiaro 
quale fosse secondo la sua proposizio
ne la « posta alta » che esso poneva 
quasi come sfida al governo. Posta ri
schiosa, perché a logico coronamento 
delle ambizioni sindacali si poneva la 
necessità ed il diritto in nome di tutti 
i lavoratori di dirigere tutta lo politi
ca economica del paese. Cisl e Uil 
(senza l'applauso forse della Cgil) chie
devano la fine del detestato centro
sinistra, la crisi e le elezioni. 

Non credo sia male che i sindacati 
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si rendano conto delle molteplici per 
plessi tà sollevate da queste posizioni. 
Gli operai sono ben lontani dal rap
presentare la totalità della classe la
yoratrice. Una politica economica ge
nerale e nazionale trova, almeno per 
ora, solo nel Parlamento l'organo ido
neo alla sua definizione. Un gruppo 
Ji riforme, per quanto importanti e 
prescindendo dai non pochi interroga
tivi che esse comportano, non è an
cora una politica economica, anzi è 
una politica zoppa se ignora obiettivi 
preliminari condizionatori delle atti
vità riformatrici. La sindacalizzazione 
della politica economica è il veicolo 
della sua degenerazione settoriale: lo 
sciopero generale delle sole masse ope
raie deve aver dato opportuni avver
timenti. La surrogazione del sindacato 
lla iniziativa dei partiti, e la conse-

guente subordinazione delJa funzione 
parlamentare, non è il solo esempio 
di scoordinata disaggrezione della no
stra società economica e politica, ma 
è il più vistoso. Facciamo meno tavole 
rotonde e studiamo più a fondo i mo
di, i danni delle autonomie selvagge. 

Un'ottica soltanto sindacale, ine 
vitabilmente parzializzatrice, può con
durre ad errori di valutazione genera
le. La motivazione dello sciopero ge
nerale non poteva esser argomentata 
in modo più persuasivo. Ma uno scio
pero generale è un grave atto politico 
da non impiegare alla leggera, cioè 
da non sciupare. Potrebbe darsi pur
troppo insorgano nel prossimo avve
nire contingenze più gravi che richie
dano scioperi generali più motivati e 
completi che quello per la legge della 
casa. Una ferma protesta preventiva 
era più giustificata. Non ha persuaso 
quello sciopero. 

Il sindacato porta il peso di errori 
di cui non ha la responsabilità, ma di 
cui sopporta purtroppo le 'conseguen· 
ze. Le grandi lotte sindacali hanno 
provocato, come era inevitabile, e!Ier
vescenze rivoluzionarie marginali ed ir-

Andfeolli, capogruppo 
dci deputati democriJJian; 

responsabili. Ma quando queste deter
minano larghe conseguenze psicologi 
che negative che si riflettono sull'an
damento della produzione e sulla di
sponibilità del risparmio è il sindacato 
che ne soffre, sempreché si preoccupi 

come credo - della condizione in 
atto dei lavoratori, non delle atten
diste costruzioni di contropoteri e delle 
palingenesi senza scadenza. 

Chi è senza errori scagli la sua pie
tra. Ed io sarà certo l'ultimo a sentir
mi autorizzato a tirar pietre. Cerco, 
più che altro, per me l'interna chiarez
za. La cerco invano, con crescenti de
lusioni, sul tema politico che mi sta 
forse più a cuore: l'unità di una stra
tegia di sinistra. Non direi da questo 
punto di vista immune da errori o de 
inavvertenze il Partito Comunista, che 
è il protagonista principale. Credo un 
artificio polemico il chiedergli quoti
diane prose di credibilità. Esso mi 
sembra invece non bene persuaso che 
un largo, non estemporaneo, movimen
to di senso seriamente unitario ri
chieda più che la schermaglia del gior
no e della questione particolare at
tenzione, impegno e programmata pre
parazione che siano alla scala di una 
grande ambizione, quale è l'avvio di 
un nuovo venticinquennio liberatorio. 

F. P. • 
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la sinistra 
e il paese 

L 
a situazione _politica e sociale sta 
andando sempre più nettamente 

verso una «stretta». Da un lato sono 
aperte questioni di importanza decisiva 
per l'avvenire della società italiana: le 
riforme, l'ordine pubblico, gli schiera
menti politici, i rapporti nelle fabbri
che, l'unità sindacale. Dall'altro lato 
la destra ha cambiato spalla al fucile; 
dopo il fallimento dei tentativi di 
scontro rapido e frontale, oggi punta 
ad un'involuzione strisciante, sia con 
il lento svuotamento delle forze poli
tiche, il depauperamento delle istitu
zioni democratiche, l'erosione dei rap
porti fra partiti della sinistra e classi 
lavoratrici, sia con la coagulazione 
della maggioranza silenziosa, la for
mazione di uno schieramento per la 
« legge e l'ordine » attraverso una po
Htica delle alleanze con il ceto medi.e) 
produttivo, con i tecnici e .gli impie
gati nelle aziende, alcuni settori agri· 
coli: in sostanza un fronte popolare 
rovesciato. Una cultura reazionaria 
emerge con maggior forza del pas
sato, sfodera autori e testi. 

Quest'operazione non è ancora riu 
scita, è alle sue prime battute. Di fron
te ad essa la sinistra italiana si trova 
2 scegliere fra un atteggiamento « con
templativo » e un'iniziativa politica da 
sviluppare nell'immediato, senza rin
vii ad un indefinito futuro. La posi
zione « contemplativa ,. presenta due 
versioni, che hanno in comune 
la previsione politico-sociale, ma 
che divergono sul piano degli schie
ramenti. Si ritiene in sostanza possi
bile un'operazione riformatrice sostan
zialmente indolore, o comunque larga
mente contrattata con settori signifi
cativi dei gruppi capitalistici, su cui 
innestare nei tempi lunghi, come una 
sorta di evolu1ione naturale, la crea
zione di nuovi equilibri politici. Dal
l'analisi vengono tratte due opposte 
conseguenze politiche. Per alcune com
ponenti, essa comporta un assesta
mento dei socialisti e delle sinistre 
d.c nell'ambito del tri·quadripartito, 
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Limpatto 
delle 
riforme 
di Fabrizio Cicchltto 

perché da esso, nel lungo periodo, -;i 
ritiene possibile enucleare per evolu. 
zione naturale un nuovo schieramento. 
Per altre forze della sinistra, il caral· 
tere naturale ed indolore dell'opera· 
zione è la dimostrazione che essa CO· 

stituisce la riproposizione di un dise
gno giolittiano t'.:so ad assorbire ed in
tegrare tutto il movimento operaio. 
Conseguenza di entrambe le posizioni: 
rinviare sostanzialmente lo scontro. 
Nel primo caso puntando per quanto 
possibile sul mantenimento dell'attua
le equilibrio di governo in nome di 
una politica dei tempi lunghi, nel se
condo scartando ogni ipotesi sostitu
tiva - il bicolore - dell'assetto po· 
litico in atto, in nome di un'alterna
tiva così radicale da proiettarsi nella 
prospettiva. 

Ad assestarsi su queste linee c'è 
il rischio di andare incontro a serie 
difficoltà. Alla loro base vi è un fra
intendimento della strategia delle ri 
forme - di cui viene data, per ac
cettarla o per respingerla, un'inter
pretazione « riformista», una pre· 
visione politica e sociale erronea, una 
articolazione di disegni politici molto 
confusa e contraddittoria. La strate 
gia delle riforme - quale è stata eia 
borata dalle componenti storiche della 
sinistra - ha cercato di superare l'al
ternativa fra il « tutto o niente », fra 
lo scontro frontale o l'integrazione, 
tende ad intervenire in modo diffe
renziato sulla rendita e sul profitto. 
Da un lato essa punta ad eliminare 
le posizioni vecchie e nuove di ren
dita, liberando risorse che vanno de
stinate ai consumi pubblici e supe
rando strozzature che impediscono lo 
sviluppo. Dall'altro lato essa tende a<l 
esercitare sulla formazione del profitto 
un duplice controllo: quello costituito 
dall'azione sindacale in fabbrica, e 
quello rappresentato dalla politica di 
piano sulla dislocazione settoriale e 
territoriale degli investimenti. Si basa, 
in sostanza, su un intreccio fra lotte 
di massa e iniziativa politica, fra azio 

ne dal basso e intervento attraverso 
i canali istituzionali e pubblici, pun
tando a contestare il sistema proprio 
nel rapporto fra politica ed economia, 
fra istituzioni e centri privati del po
tere. 

Una politica fondata sull'elimina
zione delle posizioni di rendita, sullo 
sviluppo dei consumi pubblici\ sul con
trollo della qualità dello sviluppo in
dustriale non può essere liquidata co
me un'operazione riformista. Se le 
riforme della casa e della sanità ven
gono sviluppate lungo questa linea 
strategica esse non saranno indolori 
nella società italiana. Possono diven
tarlo solo se degradate ad operazione 
puramente quantitativa, effettuata nel 
l'ambito delle attuali strutture, co11 
l'impiego di « ciò che resta » da una 
ripartizione delk risorse mantenuta 
inalterata. Ma nel caso in cui uniscano 
qualità e quantità, attacco alla rendita 
e nuova dislocazione delle risorse, le 
riforme non sono un'operazione indo
lore~ Le varie componenti del capita· 
lismo italiano, infatti, non si dimo
strano affatto disponibili ad un'ope 
razione di mutamento strutturale di 
equilibrio. Quest'atteggiamento si ve. 
rifìca per almeno tre « buone ragio
n i »: nel capitalismo italiano c'è un 
intreccio storico fra profitto e rendita, 
che mcide fortemente sul processo di 
accumulazione; i gruppi capitalistici 
temono che si metta in moto un mec
c:mismo a catena, per cui da riforma 
nasca riforma; il confronto sulle ri
forme non è suggellato dalla pace 
sociale, ma avviene mentre è ancora 
aperto lo scontro nelle fabbriche. Di 
conseguenza le riforme, le stesse ri 
forme della casa e della sanità, sono 
vivamente contrastate. Di fronte ad 
esse non si può fare i « finti tonti » 
come invece fanno molte forze di go
verno, anche democratiche, che oscil
lano continuamente fra l'impegno su 
aspetti qualitativi e le ritirate su 1inee 
mistificanti, ma non si può nemmeno 
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parlare, come nella relazione di Vec
chietti al congresso del PSIUP, di un 
riformismo che «crea reazioni, svi
luppa tentativi di controrivoluzione 
preventiva, tanto più è avanzato nella 
formula». 

Nel primo caso ci si trova di fronte 
ad un'incoerenza masochistica che cu
mula contro di sè sia le reazioni degli 
interessi minacciati sia la delusione 
delle aspettative non soddisfatte; nel 
secondo si è davanti ad un'esercita
zione di nullismo massimalistico la cui 
logica conseguenza è quella di non 
ingaggiare nemmeno la battaglia, per
ché essa è persa in partenza, finché 
non scatta il meccanismo dell'alterna 
tiva globale. A nostro avviso, invece, 
la battaglia sulle riforme va ingag
giata, va data oggi e non domani, e 
va fatta sull'arco completo degli obiet
tivi e non a metà. Essa è legata stret· 

. tamente al problema degli schiera
menti e dei nuovi equilibri. Una bat 
taglia che divida nettamente i tempi 
fra i contenuti e gli schieramenti non 
è né convincente, né plausibile. Non 
è convincente una battaglia data « con 
innocenza » sui contenuti prescinden
do dagli schieramenti, ma non è nem
meno plausibile una battaglia sugli 
schieramenti rinviata in un futuro in
definito, dopo che è già avvenuto il 
confronto sui contenuti. Se oggi si 
tiene fermo sui contenuti delle rifor
me, della politica economica, dell'or
dine pubblico, il discorso sugli schie
ramenti discende come conseguenza 
necessaria. Le forze di destra hanno 
perfettamente capito questo rapporto, 
tant'è che non hanno rinviato a dopo 
il 1973 la loro iniziativa, né sono in 
attesa di realizzare la loro alternativa 
globale, ma si sono mosse in un certo 
modo dal dicembre del '69 e si stanno 
muovendo in un altro modo, ma in 
tempi altrettanto ravvicinati, dalla ca
duta di Rumor. 

La battaglia sulle riforme e sull'or
dine pubblico costituisce un'occasione 
obbligata per porre il problema di 
nuovi equilibri politici e quindi del 
bicolore DC-PSI. E' in corso una sot
tile discussione sulla fine del centro
sinistra. Secondo alcuni esso è ancora 
vivo e con le buone maniere bisogna 
fargli fare almeno un figlio; secondo 
altri è finito, ma va tenuto in vita 
con la respirazione artificiale; secondo 
altri ancora esso è in uno stato di 
decomposizione, ma nessuno vuole far
gli da becchino; secondo noi il centro
sinistra è finito, come ipotesi riforma
trice, dal 1964 (ragion per cui non è 
possibile prolungarne artificiosamente 
l'esistenza) però occorre fuoriuscirne 
non ipotizzando 'l"Ovesdaimenti così 
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globali da risuLtare impossibili nel me
dio periodo, ma con un'operazione di 
parzialie sposta.mento a sinistra, quale 
que'lla del OC-PSI, che però implica 
modi6che profonde nel quadro poli
tico, come dimostrano le resistenze 
che ha provocato. La necessità di dare 
battaglia su una prospettiva limitata 
ma definita di spostamento a sinistra 
è imposta non solo da ragioni « astrat
te.>> di superamento dell'attuale equi· 
librio politico, ma da una ragione po
litica molto precisa: la situazione in
terna alla DC. 

Se la DC viene lasciata a se stessa, 
il suo sposrunnento a destra diviene 
sempre più marcato riassorbendo al
cune delle ipotesi pi~ ottuse della de
stra italiana, da Piccoli ai socialdemo
cratici. « Lasciare a se stessa » la DC 
è il risultato di due linee: quella che 
non le pone sostanzialmente nessun 
problema di contenuto e di schiera
mento perché accetta passivamente i 
suoi equilibri interni, quella che di 
problemi glie_ne pone t\-oppi, condi 
zionando alla sua rottura ogni possi. 
bilità di operazione politica. La spinta 
a destra della DC può essere arrestata, 
o almeno ostacolata seriamente, solo 
se le forze collocate alla sua sinistra 
- e in primo luogo il PSI - le pon
gono il problema di scegliere fra una 
politica di riforme che, facendole pa
gare dei preizi, tuttavia la coinvolgJ, 
e una scopertura a sinistra condottJ 
su una piattaforma politica e pro 
grammatica che può darle dei fastidi 
reali di carattere politico eJ ancho:: 
elettorale. 

E influirà in modo rilevante, ac
canto al comportamento del PSI, anche 
la linea del PCI e del PSIUP. Il penul
timo Comitato centrale del PCT ha 
rappresentato una conferma çlella li
nea di impegno democratico. La stra
tegia .delle riforme è stata approfon
dita, sia per quello che riguarda le 
scelte di priorità, la rottura con po
sizioni corporative, il collegamento 
con una politica di programmazione 
democratica, sia nella ricerca di una 
politica delle alleanze capace di co
struire uno schieramento politico e 
sociale. In interventi significativi e 
nella stessa risoluzione finale è ~tata 
consolidata una linea di confronto 
politico aperto e sereno con il PSI. 
Una contraddittorietà è invece emersa 
per quello che riguarda gli sbocchi po· 
litici. Nella relazione di Amendola, 
infatti, da un lato si afferma l'impos· 
sibilità dei tempi lunghi, dall'altro 
si rileva che «non .sembra che l'ipo
tesi di un bicolo]je DC.PSI, come pri
mo passo vemso sinistra, abbia qualche 
poosibilità di realizzazione » e che « è 

un'ipotesi tattica poco consistente e, 
nella migliore delle ipotesi, soltanto 
un momento di passaggio verso nuovi 
e più stabili equilibri»: «comunque 
sta ai promotori di tale soluzione di 
presentare apertamente k credenzia
li». A questo punto il PCI, che pure 
ha riconfermato il suo impegno ad in
fluenzare positivamente tutta la realtà 
politica, compresi gli equilibri di go
verno, deve chiarire quali sono i suoi 
obiettivi politici <reali. 

Se il bicolore è difficilmente realiz. 
zabile, l'esito dell'alternativa sostan
zialmente tracciata da Amendola -
quadripartito (o monocolore) e in
gresso dei comunisti al governo - è 
scontato fo partenza con l'affermazio
ne della prima ipotesi. D'altra parte 
i I discorso sul bicolore non può es
sere impostato in termini diplomatici, 
perché uno spostamento anche parziale 
della situazione politica comporta, nel
le attuali condizioni della società ita
liana, un impegno a « tempo pieno » 
di tutte le forze della sinistra. Nel 
momento in cui il PCI ribadisce di 
essere interessato agli equilibri di go
verno non può sfuggire alle proprie 
responsabilità quando si pone il pro
blema di un passaggio di equilibri 
politici. Il problema, anche per il 
PCI, non è di discettare se l'ipotesi 
Jel bicolore esista o meno, oppure di 
attendere i plenipotenziari che ne pre
sentino le credenziali, ma di sapere 
S{; esso vuole battersi o no per con
tribuire a realizzarla. 

La linea scelta dal PSIUP apre pro
blemi ancor più rilevanti. Il PSIUP, 
come ha detto Ceravolo a Bologna, 
si pone l'obiettivo di far cadere i go
verni da sinistra, ma non si pone il 
problema della formula su cui devono 
essere ricostituiti. In sostanza, con la 
linea dell'alternativa, il PSIUP sceglie 
una strategia nettament'e diversa d<1 
quella ciel PCI: il PCI persegue l'obiet
tivo di influenzare la formazione e la 
politica dei giovani; il PSIUP, invece, 
ritiene che per tutta questa fase poli
tica, finché la DC non si spacca, la si
nistra deve effettuare una contrappo
siz1one radicale. 

Non crediamo che la situazio
ne consenta alle sinistre di disin
teressarsi, di estraniarsi dall'influire 
sugli equilibri di governo e sugli stes
si rapporti interni alla OC. Troppe 
cose sono in ballo: dall'ordine pub
blico, alle istituzioni, alle riforme. Una 
DC lasciata a se stessa •non solo da 
una collaborazione accomodante, .na 
anche da una alternativa troppo radi
cale, sarebbe facilmente acquisita al-
1 'operazone moderata. 

F. C. • 
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Con 
per 

i lavori del convegno hanno riconfermato 
l'impostazione data dalla segreteria: • nes
suna confluenza nel Psi, nè in altri settori 

• della sinistra •. Un • no • significativo, 
~enaaa dunque: tna che di per sè non sembra l! sufficiente. Che cos~ vuol dire, infatti, 

tentare una sopraw1venza autonoma al
l'interno del frastagliato panorama del mo
vimento operaio italiano? I socialisti au
tonomi hanno già vissuto, nel corso di 
questi anni, la difficoltà e talora l'impro-

Punita' 

N
ato cinque anni fa. all'Indomani del
l'unificazione socialdemocratic~. il mo
vimento dei soclallst1 autonomi non ha 

avuto vita facile. Formato In prevalenza 
da • quadri • di estrazione morandiana 
(i militanti appartenevano quasi tutti al
la sinistra del Psi}, la prima tentazione 
cui ha dovuto sottrarsi è stata certamen
te quella cii riproporre gli schemi e i mo
dul i del partito, anzi del •partitino•: 
impresa non semplice, e forse non del 
tutto riuscita, sul piano psicologico ancor 
prima che su quello politico. 

Animato fin dall'inizio da una viva ten
sione unitaria, e però ancorato, per ra
gioni storiche ben precise e perfettamen
te comprensibili , a una visione dell'unità 
legata alla dimensione partitica, il movi
mento è vissuto in un'epoca che ha visto 
la crisi dei successivi conati unitari al 
livello d1 vertici o di sigle e il contem
poraneo affermarsi, nella società civile, 
di nuovi, imprevedibili e spesso ingo
vernabili momenti di aggregazione. 

Fortemente critico nei confronti della 
esperienza socialdemocratica. il movimen
to ha però evitato di attestarsi su un 
ma::simalismo intransigente e velleitario. 
portando avanti, nella sua tematica, una 
linea che si discostava anzi Il più possi
bile dalle punte avanzate presenti in altri 
settori del movimento operaio, di pro
venienza egualmente socialista: così fa
cendo ha sposato spesso tesi vicine a 
quelle del Pcl. almeno nella misura in 
cui il partito comunista è andato abban
donando, nel corso di questi anni, una 
t::ittica improntata al rigore rivoluziona
rio e all'esaltazione del momento di • fab
brica • Tuttavia Il Msa ha evitato di 
trasformarsi in una semplice • area di 
parcheggio • per quel socialisti che, aven
do abbandonato la casa madre e non 
condividendo le posizioni dei • fratelli 
separati • di via della Vite. aspettavano 
l'occasione buona per passare armi e ba
gagli al confortevole ovile comunista. 

Così facendo. qualcuno ha potuto cre
dere che il movimento si fosse limitato 
a • tenere in frigorifero • qualche cen· 
tinaio di militanti socialisti, per ricon 
segnarli al vecchio partito una volta che 
quest'ultimo si fosse depurato dalle sco 
rie accumulate durante i 4 anni di uni
ficazione: invece il Msa si è rifiutato di 
prestarsi a un simile ruolo, che pure sem
brava a mòlti inevitabile. riproponendo 
con coraggiosa ostinazione la validità 
della propria collocazione autonoma. 

E' questo, senza dubbio, il risultato 
più positivo del Convegno nazionale del 
movimento, tenutosi nel giorni scorsi al 
Teatro delle Arti a Roma Aperti da una 
lunga e viva relazione di Dino Fioriello. 
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babilità di una simile esperienza. e sanno 
dunque che l'ambizione unitaria, di per 
sè. serve a ben poco. se non è accom
pagnata da una disponibilità all'incontro 
e al dialogo di cui, finora. non sembra 
che i grandi partiti della sinistra abbiano 
dato molte prove. Giustamente. d'altra 
parte, il Msa è sfuggito e vuole ancora 
sfuggire alla tentazione di trasformarsi 
in • mosca cocchiera •, accordando con
sigli a destra e a sinistra e cercando di 
prefigurare il a terreno • di ogni posslbi 
le processo unitario. E allora? Su quali 
basi legittimare la prosecuzione della 
esperienza? 

Il convegno ha dato una risposta solo 
parziale a questo interrogativo, nè po
teva essere altrimenti. In un momento 
politico di estrema tensione e di estre
ma mobilità, non è a tavolino che le stra
tegie possono essere inventate, ma nel
l'azione concreta: ecco dunque la ragio
ne per cui il convegno. fin dall'inizio, ha 
rifiutato di inventare • linee • di sviluppo 
che sarebbero state poi, inevitabilmente. 
condizionate dai fatti (assai più ingover
nabili per una piccola forza politica che 
per una grande). 

In conclusione: il ruolo e l'autonomia 
dcl Msa, rafforzati senza dubbio da un 
momento di C:ibattito come quello rap
presentato dal convegno. vanno misura
ti alla prova dei fatti. Se il movimento 
saprà dawero sfuggire al rischio di chiu
dersi in una dimensione elettoralistica. 
~ riuscirà ad eprimere, sia pure in ma
niera frammetaria e parziale, esigenze 
re·ali di un'opinione socialista ancora in
certa o delusa, la sua validità è fuori di
scussione. Se invece le circostanze non 
gli permettessero di svolgere utilmente 
una tale funzione, esso dovrebbe avere 
il coraggio di autonegarsl per continuare 
la propria battaglia in modi diversi, nel 
solco delle idee che ne hanno promosso 
la nascita e che l'hanno utilmente ac
compagnato durante questi cinque anni 
tormentosi. ma certamente non spesi 
male. • 

psi up 

Chiarezza 
o 
sclerosi 

on era sfuggito agli osservatori 
più attenti del Congresso social

p etario di Bologna che il compro
messo raggiunto fra il centro e la sini
stra avrebbe avuto vita breve. 

Il primo Comitato centrale, quello 
che avrebbe dovuto eleggere un ufficio 
politico, si è arenato sulla questione, 
già presente durante i lavori del con
gresso, della composizione del massi
mo organo esecutivo del partito: la 
maggioranza non ha voluto accordare 
al gruppo Libertini-Foa-Andriani il se
condo seggio che era stato promesso, 
e ha preferito giungere alla rottura. 
Non sappiamo, al momento, quanta 
responsabilità abbiano avuto gli stessi 
militanti della sinistra nell'arrivare a 
questa soluzione, che contraddice vi
stosamente i risultati congressuali: ma 
certo, ci sembra che il rapporto di 1 a 
4 non avrebbe in alcun modo rispec
chiato gli umori e l'atteggiamento po
litico dell'assemblea bolognese, oltre
modo attenta alla tematica portata avan
ti dal gruppo Libertini-Foa. 

Spiace prendere atto di una simile 
divisione, avvenuta per di più al li
vello meno opportuno (quando le di
scriminanti, all'interno del Psiup, pas
sano per ben altri problemi: a comin
ciare da quello dell'internazionalismo) 
e in condizioni che si ripercuteranno, 
almeno immediatamente, in maniera 
negativa su tutto il partito. Non giova 
chiedersi « perché » si sia arrivati allo 
showdown proprio adesso; conta piut
tosto augurarsi - e augurare ai 
socialproletari - ·coraggio di un 
chiarimento che, a questo punto, 
sarà certamente doloroso. Doloroso, 
ma necessario: mai come in que
sto momento il partito è in un mo 
mento critico della sua esistenza, un 
momento da cui potrà uscire rafforza
to e arricchito del contributo di quelle 
componenti che l'avevano reso all'ini
zio un punto di riferimento vitale per 
la sinistra, oppure condannato a una 
sclerosi burocratica dannosa per tutti. 

• 
9 



monted;SOn sviluppo industriale di uno strumento di 
~ necessario decollo, un settore chimico 

• tecnologicamente avanzato. L'occasione 

E tJ 
parve irripetibile, la rafforzatissima capa-u Op~1 ·a cità finanziaria della Edison (i congrui '.J.. risarcimenti della nazionalizzazione) do-

' d 
veva compenetrarsi nella struttura petrol-

d JI • chimica della Montecatini e trasformare ei az1en a ~a~~o~~ t~~~p:~~~nd~iaunna~rottn°:1~. t~a~: 
rante gh anni '60 la gestione dell'ing. Va
lerio, avallata dal centro-sinistra nascente • 

<<llllSta>> 
di Umberto Fusi 

La crisi ai massimi vertici della Monte
dison, che sta vivendo dopo le recenti 

dimissioni del presidente Campilli e del 
vice presidente Girotti un ulteriore mo
mento di estrema tensione, rischia di tra
sformare il forcing economico-politico che 
da due anni e mezzo accompagna le vi
cende della società di Foro Bonaparte 
in un vero e proprio funerale di prima 
classe. Le dimissioni del presidente ve
nivano infatti comunicate, tramite lettera, 
1'8 aprile scorso al sindacato di controllo 
(l'organismo entro cui scomodamente 
coabitano i grandi azionisti, pubblici e 
privati, che sono alla testa della società) 
e che si era riunito per decidere su una 
propria ristrutturazione o sulla sua fine 
in quanto tale. 

In pratica, quindi, un collasso generale 
a livello dirigenziale inserito in un qua
dro di indiscutibile impasse dell'azienda 
a hvello organizzativo, produttivo e finan
ziario. Campilli ha comunque sottolineato 
in un passo della sua lettera il senso 
del concreto problema che è alla base 
dell'intera crisi: .. La rilevanza dei pro
blemi emersi ha ulteriormente conferma
to fa necessità di una presidenza che 
possa, con adeguati poteri e con la con
vinta collaborazione da parte di tutti, de
dicarsi all'obbiettivo di restituire alla Mon 
tedison il ruolo di forza propulsiva per 
lo sviluppo economico del paese, nel 
quadro della programmazione nazione. 
le"· Campilli evidenzia In maniera chiara 
il definitivo esaurimento pratico e teorico 
della politica di dosato compromesso 
1tra pubblici e privati) che aveva infor
mato la sua elezione e quella precedente 
di Merzagora. 

Ovviamente il problema di una presi
denza dotata di " adeguati poteri .. non 
è risolvibile se non nel quadro di un 
discorso che passi attraverso una ri
strutturazione istituzionale dell'azienda. In 
breve il vero problema è di conferire 
alla Montedison la prevalenza di una 
delle due .. anime • (privata e pubblica) 
che impegni nell'operazione oltre ai .. cer
velii .. adeguate disponibilità finanziarie. 
Se la Montedison, come molti sosten
gono, paradigma nella sua struttura at
tuale l'anima mista della nostra econo
mia, dalla crisi della Montedison possono 
essere tratti duraturi insegnamenti per lo 
sviluppo dell'intero assetto economico. A 
questo punto val la pena di sottolineare 
quanto la gestione privatistica della Mon
tedison abbia influito nel determinare l'at
tuale crisi. 

La fusione della Montecatini con la 
Edison doveva costituire, all'indomani 
della nazionalizzazione dell'energia elet
trica, la premessa per dotare Il nostro 
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e dai grandi gruppi privati (bancari e 
industriali) compì al contrario una vera 
e propria inversione di tendenza. 

La Montedison invece di ottemperare 
al suo mandato .. sociale" e di svilup
pare assetti integrati nelle sue già solide 
unità produttive, si produsse come vera 
e propria holding finanziaria in una se
ne di iniziative speculative, peraltro solo 
intenzionalmente. L'acquisto indifferen
ziato di pacchetti azionari vaganti sul 
mercato, prescindendo da un criterio se. 
lettivo e armonizzante ha condotto meno 
mano la Montedison al suo attuale stato 
di «colosso dai piedi d'argilla"· Una 
esperienza questa che è comunque pe
culiare di tutto lo sviluppo capitalistico 
italiano, la sua vocazione ideologica alla 
rendita più che al profitto, alla specula
zione più che all'investimento, in defini
tiva un capitalismo più finanziario che in
dustriale. 

La gestione Valerio, messa in crisi de
fin;liva dalla .. scalata • dell'ENI e dalle 
istanze che scaturivano dal nuovo equi
librio, eclissò nel suo crepuscolo anche 
quel poco di buono che ancora rimenava 
dell'iniziativa privata. L'ingresso della 
mano pubblica nella Montedison, contro 
ogni esorcismo tentato da Valerio, da 
centinaia di migliaia di piccoli azionbti 
strumentalizzati e dai difensori ad oltran
za del liberismo, è risultato uno dei 
momenti costitutivi per avviare, partendo 
da un discorso realistico, il problema di 
un riassetto della Montedison soprattutto 
sul fronte chimico, che rappresenta orir:1 
più che mai un settore cardine dell'in
tera struttura economica. 

La Montedison non rappresenta in nes
sun modo il _possibile oggetto di una 
.. irizzazione facile»; la presenza maggio
ritaria del capitale pubblico renderebbe 
componibile un piano omogeneo di svi· 
luppo integrato nel settore petrol-chimi
co, guidato in partnership da ENI e Mon
tedison, capace di riscattare l'economia 
italiana dal grave stadio di sottosviluppo 
tecnologico che diventa ogni giorno più 
pesante. 

Il problema comunque di una progres
siva pubblicizzazione della Montedison 
non sembra recare eccessiva preoccupe
z1one ai grandi azionisti privati presenti 
nel sindacato di controllo. Più volte in
vitati a esprimere un maggiore sforzo 
finanziario per preservare l'equilibrio pri
vati-pubblici ed evitare una .. nazionaliz
zazione .. occulta, essi hanno opposto un 
fermissimo diniego a aumentare una già 
" dispendiosa • presenza. Una posizione 
immobilistica che tende più a mantenere 
una forza contrattuale che non a ispirare 
e dotare di adeguati strumenti la ripresa 
produttiva. In definitiva la dinamica stes 
sa dei fatti, oltreché la volontà e gli in 
•eressi dei grandi azionisti Montedison 
porta in direzione di una futura maggio
ranza pubblica. In accordo a tale inter
pretazione è senza dubbio la ventilata 
ascesa del presidente dell'ENI, Cefis. alla 
massima carica di Foro Bonaparte; una 

soluzione quPsta chè accoppierebbe la 
responsab1liuazione di fatto della Monte
d1son in un piano organico di sviluppo 
nazionale alle qualità specificatamente 
manageriali dell'attuale presidente del
l'ENI. Naturalmente mutamenti ai massi
mi vertici di colossi come Montedison 
ed ENI. comportano una contrattazione 
a livello governativo. Tale contrattazione 
si incentrerebbe ora soprattutto sull'even
tuale sostituzione di Cefis alla presidenza 
dell 'ENI. Un problema dì indubbia impor
tanza sul piano del potere, se si pensa 
che la DC potrebbe ottenere l'intera po
sta in gioco con !"accoppiata Girotti
Cefis. Un'accoppiata non certo gradita ai 
socialìsti che stanno conducendo una 
serrata battaglia per accedere attraverso 
l'ENI ad uno dei più grossi centri d1 
potere dell'economia italiana. Naturalmen
te I tempi della contrattazione, visto lo 
stato di estrema gravità in cui versa la 
Montedison, non possono a lungo procra
stinare un'esauriente soluzione. Resta a 
vedere quanto la contrattazione sugli uo
mini lascerà di margine a un'utilizza
zione democratica e politica, oltreché 
economica, della gestione dei complessi 
industriali in oggetto. 

Oltretutto è da considerare che la via 
verso la progressiva pubblicizzazione del
la Montedison non è del tutto univoca. 
I grandi azionisti privati, sorretti da un 
congruo sostegno da parte della stessa 
maggioranza governativa, possono sem
pre tentare un'inversione di tendenza e 
arrecare ulteriori danni, che potrebbero 
peraltro diventare irreparabili. Le scaden
ze societarie della Montedison lasciano 
comunque uno spazio assai ristretto alle 
trattative. Tra due mesi circa si terrà 
l 'Assemblea generale degli azionisti che 
dovrà ratificare un eventuale nuovo orga
nigramma. Per il momento i miliardi della 
partecipazione dell'ENI e dell'IRI nella 
Montedison sono congelati nell'impas.>e 
economico e politico in cui si dibatte 
la società, vorremmo quindi ricordare, 
magari per esorcizzarla, la famosa defi
nizione che delle partecipazioni dello 
stato nell'economia dette Ernesto Rossi· 
.. servono a socializzare le perdite e a 
privatizzare I profitti "· Non vorremmo 
che questa frase suonasse profetica an. 
cora oer l'immediato futuro. • 

AWISO Al LETTORI 
Questo numero di Astrolabio 
esce In ritardo per ragioni 
tecniche indipendenti dalla 
nostra volontà. Il prossimo 
numero sarà regolarmente in 

edicola venerdi 7 maggio 



bombe I <tormenti> 
di 
Cudillo 
di Glancesare Flesca 

Q uando questo numero di Astrolabio sarà nelle e?icole, . il dott. Cu~ill? avrà già deposit~to la sen
tenza istruttoria sull'affare dell~ bombe ~el 12 d1re.m~re (~e non 1 a~ra ancora fatto, sara s~lo q~e

srione di giorni, forse di ore) e s1 prnparera a trasfenrs1 armi e bagagli nella sua nuova sede, 1 Aquila, 
che dovrebbe raggiungere a rigor di termini entro il 30 aprile. Il documento sarà certo tutto.da legge~e, 
come lo fu a suo tempo quel piccolo capolavoro di scienza inquisitoria che reca la firma d1 Occo~s10, 
da cui, a quanto sembra, la sentenza istruttoria di rinvio a giudizio si distacca solo per un TM~tore 
possibilismo, per un qualche cauto chissà introdotto fra le righe del ;'accuse contro Va1p~eda. e soci. Tol~ 
ro questo, cosa che rientra d'altronde in un prevedibile. ~ ri_spet~oso gio~o delle parti, gh argot?ent1 
- anzi l'argomento - sarà in sostanza _quello della . requmtona d1 Occors10: . Valpreda e comp_a~m col
pevoli, :.cnza mandanti ..: st:nza pre- da cui occorre parttr..: pa teni.ire un golpe d1 Borghese con relauv1 anne:., 
cise motivazioni politiche, e faccia « pumo » sulla vicenda Valpred.i: (incriminazioni di Ventura, dei parà 
fede per tutto la testimonianza di l'anarchico, che oltretutto si trova al- di Verona e del gruppo che aveva ten
Rolandi. l'infermeria di Regina Coeli perché tato di ricostituire il disciolto PNF) 

Già, perché alla vigilia del « pro- le sue condizioni di salute si sono sarebbe ostacolata proprio dal trasfe
cessone » (dovrebbe tenersi, salvo im- aggravate, è quasi certamente inno- rimento di Cudillo: motivazione a:.· 
previsti o decessi improvvisi entro il cente. Eppure, nessuno ha il corag- rnrda, se solo fosse vera. 
prossimo autunno) e dopo sedici gio di dirlo se non per giri di parole, Ma una motivazione del genere 
n:iesi di indag_ini condotte. dalla .P?li: quasi l'argomento fosse tabù. In un vera non è, perché la scelta di te'lerc 
zia, dalla magistratura, dai carabm1en procedimento normale, torniamo a ri· da parte il processo per le bon,bc 
e dal Si<l, l'unico elemento· di colpe- peterlo, le risultanze istruttorie avreb- del 12 dicembre come che quei fatti 
volezza a carico di Valpreda è ancora bero portato al proscioglimento degli fossero maturar/ per un fenomeno d1 
e semp:e la testimoniaJ?za_ del ta~s~- imputati, per mancanza di indizi: ma patologia della storia, è una decisione 
~aro milanes~, sulla . cui 1~at~~nd1?1- Cudillo, seppure si vuole accreditare politica presa coscientemente, a pre
lità sono stati versati fiumi d mch10- la tesi del « magistrato dubbioso», scindere dall'iter deUa carriera di Cu
stro. Il resto, dalla penosa vicenda non è certo un cuor di leone (chi dillo. A chi risale una simile scelta i' 
del vetrino alle varie testimonianz~ non ricorda l'affare Rocca, archiviato Difficile dirlo senza rischiare le illa
delle ~pi_e di~taccate ~l 22 marzo, non con discutibile fretta?) e preferisce zioni più ardi~e e senza incorrere nei 
sta ne m cielo né m t7rra, rapp!e- passare la patata bollente a un colle- fulmini della legge che tutela l' « indi
~ent~ ~ltr~ttante tessere d1 un mosaico gio giudicante, di fronte al quale, pre pendenza » della nostra magistratura; 
~nqu1S1t~r.10 _che qu~lunq~e avvocato, vedibilmente, si svolgerà su scala più meglio quindi restare ai fatti, che 
in co11dr:aom normal1, ovviamente, po- :>mpia una farsa simile a quella che sono di per sé abbastanza loquaci. 
trebbe smantellare con poche battute si sta svolgendo a Milano, per il pro- La · d IJ'ed't Ventura è 
in dibattimento. d il sto:ia e .. 1 ore . 

Q . h . • . . d cesso agli anarchici imputati e e nota. Nnista trevigiano, poi conver-
uesto, c1 sem ra, e ti primo Jto bombe « premonitrici ». Il giudice che · · · · t ( s P.i>OCO t1tos1 1mprovv1samen e pres a 

ha condotto l'istruttoria lascerà dun- all'epoca della folgorazione di Merlino 
oue Roma con un respiro di sollievo; e degli aitri squadristi) al pensiero 
~ ogni eventuale supplemento, ma del presidente Mao, Ventura balza 
guarda i casi della legge, sarà svolto agli onori della cronaca all'inizio del 
da un altro magistrato dell'ufficio di 70: un avvocato dc, tal Lorenzon, 
Cudillo; un magistrato probabilmente i.uo intimo amico, confessa al magi
ignaro di tutte quelle sottigliezze che, strato di aver raccolto dall'editore-li
da una semplice lettura degli atti, braio confidenze più che allarmanti 
non possono certo risultare chiara- :;ugli attentati ai treni dell'agosto '69 
mente. E a quanto si dice l'acquisì- e su quelli del 12 dicembre. Ventura 
zione agli atti del processo Valpreda nega, la vicenda va avanti per su~ces· 
dei fascicoli relativi ai procedimenti '>ivi minuetti giudiziari: un « giro » 
per diffamazione intentati dai fascisti dei più impegnativi è quello che porta 
contro gli editori della strage di Stato, l'improbabile personaggio dal dottor 

Pietro Valpredtt nonché all'istrul'toria sul mancato -+ 
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Occorsio, che sta indagando sulle 
bombe di Milano e di Roma. Il P.M. 
lo ascolta, poi lo congeda dicendo ai 
cronisti in attesa di fronte al suo 
ufficio: «Ventura è una brava per
sona, un galantuomo». Tesi confer
mata poi nella requisitoria (vedremo 
che cosa ne dirà il G .I ) , dove la con
fessione del Lorenzon viene giudicata 
quasi un'invenzione, al confine con ia 
fantapolitica o giù di Il. 

Adesso la « brava persona », il « ga. 
lantuomo » è accusato, insieme con 
altri due compari, di una serie di at
tentati dinamitardi fra Treviso, Pa
dova e Torino, nonché di aver ideato 
la famosa notte al tritolo sulla rete 
ferroviaria italiana. Come la mettia
mo? Perché se quanto ha riferito Lo
renzon sugli attentati di agosto è vero, 
o perlomeno ha valide fondamenta di 
verità, non si vede perché l'avvocato 
avrebbe dovuto mentire sull'altro 
aspetto della vicenda, quello relativo, 
appunto, alle bombe di dicembre. 

Veniamo a un altro capitolo. Nel 
corso delle indagini seguite alla « sco
perta » del golpe di Borghese, e nel
l'ambito di una rassicurante repres
sione « a destra » che prepara il cam
po, con ogni probabilità, a una ben 
più severa « cac:ia al maoista », nel 
corso di queste indagini dunque, si 
trovano alcuni personaggi intenzionati 
a « far rina~::ere il disciolto Partito 
fascista ». Ma bravi, i nostri inqui
renti: eh.! gente come Clemente Gra
ziani, Besutti, Massagrande avesserù 
in mente qualcosa di simile da venti 
anni non se n'era accorto proprio nes
suno, ci voleva una cosl inopinata 
incriminazione formale per stabilirlo. 
Si sarebbe tentati di dire « meglio 
tardi che mai », se non fosse per un 
particolare: tutti costoro (dai parà 
Besutti e Massagrande, ai fascisti pu
gliesi al responsabile romano di Ot
dine nuovo) vengono incriminati dal 
dottor Occorsio per aver svolto la loro 
attività eversiva «a partire dal 21 di
cembre '69 ». Ora, se non può non 
apparire strano che venga fissata una 
dara così precisa per l'inizio di un 
simile tentativo (c'era forse un no
taio, quando i neo-fascisti presero la 
loro dèeis1one?) ancora più strano ap
pare che questa data sia poi succ~
siva di appena nove giorni agli atten
tati di Milano e di Roma. Certo, si 
porrà obiettare che gli imputati co
minciarono ad agire nel clima arro· 
ventato del dopo-bombe; ma sta di 
fatto, ed è qui l'elemento più preoc
cupante, che la data fissata dall'incri
minazione di Oocorsio esclude ogni 
loro responsabilità in ordine a fatti 
precedenti, ed esclude quindi una pos-

12 

sibile riunione dei procedimenti. An
che costoro, dunque, restano fuori <lai 
caso Valpreda. 

E restano fuori anche i numerosi 
fascisti indicati dalla « strage di Sta
to » che hanno presentato denuncia 
contro gli editori Samonà e Savelli. 
Ne restano fuori nonostante sia emer
so chiaramente, proprio dagli ultimi 
fatti, il collegamento fra gruppi neo· 
fascisri e associazioni d'arma, specie 
quella dei paracadutisti: nessuno igno 
ra che il libro degli extraparlamentari 
e'-pone con riochezza di documentazio
ne il ruolo svolto da quest'associazione 
nel torbido periodo fra l'autunno e l'in
verno del '69 e i suoi collegamenti 
col Fronte nazionale di Junio Valerio 
Borghese. Sacc:uoci, Besutti, Cartooci, 
Rauti, Caforio: tutti nomi che ricor
rono nel libro di Samonà e Savelli e 
che tornano adesso alla ribalta, sen:.:a 
che nessuno senta il bisogno di ripor
tnli senza troppe esitazioni all'alfaire 
pit1 grosso, quello appunto di Valpre
da e compagni. 

Sempre in materia di « stranezze " 
giudiziarie, mette conto un breve 
cenno alle vicende di un « capellone • 
tedesco, quel tale Udo Lumke che al
l'indomani della strage si recò a te
stimoniare presso il comando dei CC 
di piazza in Lucina, a Roma, affer
mando di essere stato avvicinato da 
due fascisti siciliani, che gli avreb
bero chiesto di depositare «da qual
che parte » nel continente una borsa 
esplosiva. Gli stessi personaggi sareb
bero stati visti dal Lumke nei pressi 
dell'Altare della Patria, pochi minuti 
dopo l'esplosione della bomba: egli 
avrebbe potuto indicarne il nome, an
che in dibattimento, « portando den 
tro » tutta la storia Stefano Galatà, 
responsabile di Oroine nuovo per Ca
tania e intimo amico di Giampiero 
Cartooci, l'altro fascista che distribui
s::e libri agli amici firmandosi « il vero 
Valpreda ». Ma il Lumke, qualche 
tempo dopo la sua deposizione - 
alla quale, ovviamente, gli inquirenti 
r.on pre~tarono alcun credito - è fi. 
nito dentro in circostanze almeno mi
steriose per spaccio di droga: al pro
cesso ( P.M., guarda caso, il dott. Oc 
corsio) il « capellone • è stato con
dannato a tre anni di galera e dopo, 
ad ogni buon conto, spedito all'ospe 
dale psichiatrico di Perugia per « dt · 
sturbi del comportamento». 

C'è un altro personaggio di tutto 
il puzzle che sta in manicomio: è il 
Roberto Mander, giudicato « immatu
ro » e quindi mandato in un istituto 
di Forll. Gon lui, un'altra voce vien<' 
a mançare dalla sinfonia processuale; 
cosl come mancherà quella di Bagnoli, 

prosciolto in istruttoria, e quella di 
Borghese, giudicato seminfermo di 
mente. Se si aggiunge al calderone 
anche «Nino il fascista», cioé il so
sia di Valpreda, Antonio Sottosanti, 
il quale - stando alle ultime notizie 
- soffrirebbe di allucinazioni e sta
rebbe per farsi internare in un isti
tuto psichiatrico anche lui: non ci 
vuole molto ad accorgersi che nella 
storia cominciano ad esserci troppi 
pazzi, troppi immaturi, troppa schizo
frenia e nessun costrutto. 

Ci si presenta dunque al processo 
con un carniere pieno di indizi labil1 
e inconsistenti e con un rosario di 
minorati psichici i quali, da soli, 
avrebbero dovuto organizzare gli at
tentati del 12 dicembre, reperire i 
mezzi - ingenti - necessari a finan
ziarli, e infine metterli in opera. Ri
p~tiamolo: un dibattimento che, in 
condizioni ordinarie, si aprisse su que
sti presupposti, sarebbe solo una pura 
formalità. Ma qui ci troviamo di fron
te a un processo politico, in cui -
\erosimilmente - ben poco valore 
avranno gli argomenti legali; un pro
cesso le cui sorti, in ultima analisi, 
non dipenderanno soltanto dal peso 
delle prove addotte dall'accusa o dalla 
difesa. 

Non si può dunque non convenire 
con quei difensori degli imputati che 
si preparano a una difesa prevalente· 
mente « politica », anche se è difficile 
condividere le loro speranze sulla pos
sibilità di « rovesciare » il processo, 
trasformandolo in un processo ai fa. 
scisti, a chi li ha ispirati e a chi li 
ha « coperti » per un anno e mezzo. 
E tuttavia sembra chiaro che l'esigen
i:a prima, peraltro non contra&littoria 
rispetto a una simile impostazione 
della difesa, sia quella di tirare fuori 
Valpreda e gli altri: perché se è giu
sto pa~sare fin d'ora all'offensiva, ren
dendo pubbliche e portando in dibat
timento le varie «controinchieste», oc
corre anche considerare quanta mag
giore credibilità avrebbe una tale li
nea dopo un'eventuale assoluzione dei 
giovani del 22 marzo. Assoluzione 
non impossibile, se è vero che - per 
errore o per scelta consapevole - i 
margini di tolleranza del « sistema » 
si sono notevolmente ampliati da 
quanJo, un anno fa, sembrava che 
tutto fosse stato deciso una volta per 
tutte; come prova, del resto, lo svi
luppo del !processo Calabresi-Ihlla 
Continua. E' davvero illusorio pen
sare che un giorno o l'altro potremo 
chiamare gli assassini col loro nome 
e gli innocenti con il loro, senza ri
schia:e la galera anche noialtri? 

Gc. F.• 

-
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pubblica istruzione 

Il ministro 
scopre 
il'budget' 
di Angiolo Bandlnelll 

I I voto a scrut;nlo segreto che ha sep
pellito. mercoledì 7 aprile, la • legge
ponte • di Misasi con lo scarto di un 

solo • franco-tiratore • è ennesimo segno 
delle contraddizioni e -òella sostanziale 
impotenza di una classe dirigente, quella 
democristiana, a rappresentare altro, nel 
paese. che pure e semplici posizioni di 
conservazione. SI sa bene quali motivazioni 
abbiano spinto I tre • franchi-tiratori • de
mocristiani a respingere il faticoso pac
chetto: il dispetto di veder Incrinato. sia 
pure In sola linea d1 principio. quel mo
nopolio sugli Istituti e scuole magistrali 
che rappresentano il canale principe per 
la formazione confessionale di un setto· 
re essenziale della scuola italiana. 

Si dirà che questa classe dirigente, che 
comunque monopolizza da sempre il mi· 
nlstero di Viale Trastevere, non è tutta 
della stessa pasta del tre deputati. No11 
ne clubitiamo. Se con Gul riuscì ad Impor
re ia dogmatica del potere e dell'immo
bilismo, con Sullo provò anche, ma con 
Incerta fortuna, a cavalcare la tigre del 
l'evoluzionismo • modernista • . Ed oggi 
accanto alla destra preconciliare. anno
vera ad es. Misasi, che batte per suo con· 
to le vie dei grandi progetti • ecumeni
ci •. Gli appuntamenti della cronaca la 
trovano - come si vede - pronta e vi
gile: la • storia • è per essa una som· 
matoria di interventi di vario tipo, la cui 
sequenza assume significanza solo se rie· 
scono a stare dentro. • aggiornandolo •, 
all'immutabile disegno provvidenziale che 
la destina a reggere In perpetuo le sorti 
della scuola. così come dell'assistenza 
pubblica. Lo ha dimostrato tante volte: 
come quando passò dalla difesa ad ol
tranza della scuola privata - in nome 
della libertà e del pluralsimo - all'occu
pazione in pianta stabile di quella pub· 
blica'. un • Parigi val bene una messa •, 
all'incontrario 

Ed ecco un ultimo episodio: il 9 marzo. 
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Mentre il progetto di « anno ponte » di Misasi 
viene clamorosamente battuto in commissione dai 
« franchi tiratori » della destra Dc, in Senato 
la riforma universitaria s1 trova sotto il tiro 
di settecento emendamenti, predispost i dai moderati in 
difesa dei pegg iori interessi. Basterebbe accoglierne 
solo alcuni per peggiorare il progetto, già riconosciuto 
insufficiente e pericoloso dalle forze di sinistra. 
Un esempio dei pericoli cui la riforma va incontro è 
costitu ito dall 'art. 6, che sancisce assurdi privilegi per 
le Università cosiddette libere, nelle quali verrebbe 
ad essere leso il principio della libertà di insegnamento. 

il prof. Giovanni Gozzer, capo dell'Ufficio 
studi e programmazione del Ministero 
della P.I .. ha presentato alla stampa, sot· 
to forma di • libro giallo •. I risultati di 
nove mesi di lavoro del • Comitato tecni
co per la programmazione scolastica • 
istituito da Misasi nel maggio 1970. Le 
170 pagine del • libro giallo• rappresen
tano lo sforzo più alto e nobile di cui 
è stata finora capace questa classe dirl· 
gente. un programma di governo non in· 
degno; ed Insieme un esemplare fin 
• semanticamente • rappresentativo del· 
le astrattezze. oegli squilibri. delle caren
ze culturali, delle • tournures d'esprit• del 
mondo cattolico italiano. Diamo atto al 
prof. Gozzer di aver degnamente corona· 
to. con questo lavoro, una vita dedicata 
con passione e libertà di spirito rari, 
allo studio dei problemi scolastici. Ci 
consenta l'insigne studioso una critica 
che risente di analoga passione. 

Il progetto Introduce grosse novità sul 
piano metodologico. Quanto di più raffi· 
nato nella tecnica del management e cel
la gestione circola a buon livello è ri· 
versato in queste pagine, nelle quali si 
afferma la necessità pregiudiziale di su
perare il concetto di • plano della scuo
la •, per sostenere invece, al suo posto. 
quello di • processo di programmazione •, 
continuo, articolato su base sperlmen· 
tale e impostato su seri calcoil • budge· 
tari •; così da gir Jntlre a quella che vie· 
ne correttamente Individuata come • la 
più grande struttura organizzativa esi
stente in Itala • una adeguata - diremmo 
- competitività rispetto alle esigenze 
di una rigorosa programmazione nazio
nale. Non più quindi solo previsioni quan
titative, ma anche qualitative. La formula· 
zione del piano che - una volta vagliato 
C.:al Parlamento - dovrebbe diventare li 
piano quinquennale per la scuola per il 
periodo 1972-1976, • risponde ad esigenze 
diverse da quelle che diedero vita al pla
no precedente •. il piano 1966-1970, a ca
rattere globale e pluriennale. • Ponendo 
ora il problema di un intervento più inci
sivo e qualificato sul piano degli obiet
tivi e dei metodi - si afferma nel docu· 
mento - le caratteristiche del prece
dente piano (periodicità pluriennale rigl· 
C.:a. contemporaneità, globalità) fanno luo
go a più complesse articolazioni (proget· 
tazione operativa di singoli programmi· 
obiettivo, collegamento tra finanziamento 
e legislazione, aggiornamento continuo 
delle previsioni-obiettivo dei grandi ag
gregati, correzione "in itinere " delle de· 
cisioni in base all'accumulazione di In· 
formazione, al controllo dei risultati e, in 
quanto possibile, al confronto tra solu 
zioni alternative) •. 

Il processo di programmazione. impo· 

stato su questa metodologia aperta e 
flessibile, è incentrato su varie esigen
ze ed indirizzi. in primo luogo, l'interven
to programmatico sui grandi aggregati 
che compongono il sistema scolastico e 
la cui espansione è connessa con lo svi
luppo fisiologico del sistema (popolazio
ne scolastica, personale insegnante, edi
lizia); quinùi viene • l'esigenza sociale 
di fondo che va assolta nel prossimo 
quinquennio. cioè la messa in moto di 
una politica di "diritto allo studio " e 
di "aggiornamento degli insegnanti " •: 
in terzo luogo occorrerà garantire • una 
sostanziale innovazione dei processi for· 
mativi •, da conseguirsi con l'introduzio
ne e lo sviluppo di adeguati strumenti 
di • progettazione, sperimentazione e ve
rifica •. 

La nuova politica della scuola si svi
lupperà dunque • per progetti •. Accanto 
ai due grandi obiettivi del diritto allo stu
dio e dell'aggiornamento degli insegnan
ti, Il piano introduce sei schemi di pro
getti speciali - da gestirsi al di fuori 
del bilancio ordinario - rispettivamente 
per la sperimentazione nella scuola se 
condaria superiore, la scuola materna, 
un sistema di ricerche psicopedagogiche, 
un servizio nazionale e periferico di In· 
formazione e consulenza scolastica, il 
calcolo e il trattamento automatico dei 
dati, una serie di centri e.i moderne tec· 
nologle educative. Per conseguire gli 
obiettivi, realizzare i progetti. dar cor
po ad un reale decentramento delle strut
ture, si auspica il confronto • dialettico • 
con le grandi confederazioni sindacali e 
con il nuovo ordinamento regionale. Lo 
stesso ordinamento del Ministero è sot· 
toposto ad una drastica riorganizzazione. 
che abolisca le antiquate c.ivislonl verti· 
cali per introdurne una • per programmi •, 
appunto. 

Cosi, in schema. il piano. Esso è assai 
ambizioso, anche se polemicamente in· 
tende contrapporsi alla • utopia • delle 
riforme globali. Mentre, owiamente. sul 
piano quantitativo andrà incontro ad ine
vitabili scontri con il Tesoro ed il Bilan· 
cio (e qui ogni previsione è azzardata) 
una prima analisi sul piano politico è 
fin d'oggi fattibile. E innanzitutto: In che 
misura è compatibile con - o è capace 
di promuovere - più • libertà • effettiva, 
collettiva ed individuale nel processo 
educativo? Quel che viene in ballo, qui , 
è il concetto di • sperimentazione •, che 
ricorre costantemente nella filigrana del 
discorso. Tutto sommato. il progetto ne 
prevede due forme: una promossa. gui· 
data e diretta dalle stesse strutture, sia 
pur revisionate e rimodernate, l'altra che 
dovrebbe essere invece garantita dalla -· 
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• partecipazione • delle componenti so
ciali. Francamente, della prima dubitia
mo, se non altro perché sarebbe affidata 
a quegli stessi che fino ad oggi hanno 
fatto del paese li deserto della speri· 
mentazione scientifica, nella psicologia, 
come nella pedagogia e In tutte le scien
ze dell'uomo; per quanto riguarda la se
conda, non slamo affatto propensi a ri
conoscere nelle forze • sociali •. In quan· 
to tali, le depositarle di valori speciali 
e specifici. Come sempre nella storia. 
la libertà è l'oggetto, li risultato cello 
•scontro • delle idee e degli ideali, del
le tensioni e delle volontà liberatorie. 
Tensioni, queste, che non mancano nep
pure oggi nella scuola e nella società. 
ma che sono regolarmente conculcate e 
boicottate già sul piano amministrativo 
dalla volontà • politica • che gestisce il 
Ministero della Pubblica Istruzione (a pro
posito. il ministro Misasi ha preso in 
esame il • caso • Cordero e della Catto
lica di Milano? E che ne pensa?). L'im
postazione data dal • libro giallo • alla 
problematica della sperimentazione, del
la ricerca e. in definitiva della libertà. 
è una curiosa mescolanza di giacobini
smo e di ideologia • partecipatorla • che, 
se fa proprio il linguaggio più raffinato 
della tecnocrazia. assorbe anche 'il retag
gio del vecchio attivismo cattolico dei 
Centri Didattici. 

Infine, il problema del rapporto tra 
scuola pubblica e scuola privata. E' un 
problema di enorme portata costituziona
le, se è Innegabi le che sovvenzioni, fl
nanziljmenti ed esenzioni alla scuola pri
vata sono dati • incostituzionali • e gra 
vemente lesivi di un autentico principio 
di libertà. Qui, li • libro giallo• dà ri
sposte articolate che, nel complesso, 
confermano che li mondo clericale è fer· 
marnante deciso ad istituzionalizzare, di 
forza. ciò di cui si è appropriato. Per la 
scuola materna. infatti. è previsto. nel 
quinquennio, l'obiettivo di 600.000 unità 
da inserire nella scuola pubblica. • sta
bilizzando • ai livelli attuali la privata 
(1.350.000); è una ipotesi statistica già 
grave, ma su cui occorrerà effettuare una 
ancora più attenta analisi. Per la scuola 
elementare e media, addirittura. si ipo
tizza che • il rapporto tra iscritti alla 
scuola statale ed iscritti in totale si sta· 
bilizzi sui livelli attuali • . Per la scuola 
superiore. invece, si è estrapolata la • ten
denza di tale rapporto •. Una analisi più 
accurata. anche in questo caso, potrebbe 
portare a qualche sorpresa. 

E adesso, la parola è agli •esperti •: 
nel gran polverone delle cifre - già an
ticipate dalla stampa queste note. que
sti riliev i saranno dimenticati? 

A. B. 8 
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Ri":ardo i\1isasi 

rif9rma, 
universitaria 

nuovo ordinamento universitario: l'isti
tuzione del dipartimento, anzitutto, 
votata il 15 aprile nel testo sostituti
vo presentato da Codignola e l annelli 

Le t 
per definirne più esattamente le fun
zioni. Ma altre grosse grane relative se t:ecrot:o alle innovazioni che dovrebbero rivolu-

le dei 
erati 

di Alessandro Coletti 

O ccorre una ventata d'aria fre
~ca ... » concludeva nel 1960 il 

senatore Donini al termine di un inter
vento sulle penose condizioni della 
università italiana, ancora ~trutturata 
secondo il TU fascista del 1933. Ge
nerata dal ciclone della contestazione 
studentesca la « ventata » è arrivata, 
con dieci anni di ritardo, e subito è 
osteggiata da chi vorrebbe ridurla ap
punto ad « aria fresca». Ne dicono 
qualcosa i 700 emendamenti presenta 
ti contro il testo del ' disegno di legge 
faticosamente rielabor~to dalla VI com
missione P I del senato, dopo un tira 
e molla durato venti mesi. Nè sembra 
no esser valsi a molto gli accordi pre 
ventivi tentati a fine marzo dai grup
pi della maggioranza, se attualmente 
la votazione dei singoli articoli proce
de tra incertezze e ripensamenti, arti
coli aggiuntivi e subemendamenti. Lo 
art. 6 bis (sulle sanzioni alle libere 
università che non modifichino i pro
pri statuti) e l'art. 9 (sul numero di 
dipartimenti da istituire per ogni set
rore di ricerca), l'uno rimasto in sospe
so e l'altro per ora accantonato dato 
l'intrecciarsi delle divergenze, sono 
eloquenti. 

In aula dal 31 marzo, a quindici 
giorni dall'inizio della discussione la 
riforma può ·sl registrare al suo attivo 
13 articoli su 98 approvati e tra que~ti 
già qualche principio qualificante il 

zionare, sostanzialmente e non solo 
formalmente, le strutture illiberali e 
superate dell'istituzione, sono ancora 
da affrontare, con tutto il loro ba
gnglio di incognite. Col rischio soprat
tutto di non farcela ad approvare la 
legge in tempo utile per il prossimo 
anno accademico. Le ultime prese di 
posizione degli addetti ai lavori erano 
apparse del resto tutt'altro che tran
quillizzanti su un procedere spedito 
dell'iter della 612. Ad Andreotti, che 
in direzione nazionale de si dice for
temente dubbioso sulla opportunità di 
una riforma tanto controversa, pro
ponendo « una rapidissima rimedita
zione pubblica e parlamentare del pro
blema », risponde per le prime Codi
gnola, il teorico della riforma, denun
ciando le « grandi manovre di insab
biamento », affiancate dalla decisione 
scissionistica del Pri, con la quale 
« 1'on. La Malfa sa di avere assicurato 
al Pri larghi consensi nel mondo 
oscuro ed intricato delle baronie che 
dispongono di addentellati politici as
sai rilevanti ». Il prof. Orsello infine, 
per il Psdi, riassume le preoccupazioni 
generali in un appello a l'.anfani, ad 
evitare che il senato <( seppellisca la 
riforma sotto una pesante coltre im
bottita di rinvii, di discussioni par
ziali, di interventi contraddinori, di 
disimpegni a largo raggio, di mano
vre a ripetizione ». A parte le preve
dibili e già scontate opposizioni da 
parte delle destre e dell'estrema sini
stra, i contrasti più significativi e preoc
cupanti sono infatti quelli emersi tra 
i gruppi della maggioranza, dove al
i 'accordo sull'impostazione di massima 
non corrisponde, spesso anche all 'in
terno d1 uno stesso gruppo, eguale 
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identità di vedute circa le concrete 
modalità di realizzazione. 

La misura di questa crisi interna l'ha 
data soprattutto la decisione del Pri 
di « disimpegnarsi » dal governo, de
cisione motivata tra l'altro dal disac
cordo sul modo di condurre la riforma 
universitaria. Già il 13 gennaio la 
direzione nazionale del partito aveva 
sottolineato « il vuoto di analisi e di 
prospettive programmatiche » in cui 
quella era stata collocata, rimprove
rando in sostanza agli altri partiti del
la maggioranza di non aver tenuto con
to dei gravissimi oneri finanziari che 
una riforma cosl concepita comporta 
e di non essersi preoccupati del pe
ricolo di abbassare il livello scientifi
co e culturale dell'università. Si sono 
al1ora determinati, in un certo senso, 
due minischieramenti all'interno della 
coalizione di centrosinistra: socialisti 
e socialdemocratici, quasi completa
mente d'accordo, da un lato; repub
blicani e, in parte, democristiani, in 
posizione revisionista da destra, dal-
1 'altro. 

Negli uffici-scuola dei partiti « coin
volti » preferiscono non parlarti dei 
vari pericoli di insabbiamento, ostru
zionismo, svuotamento della legge, qua
si ad esorcizzarne la possibilità; gli 
« esperti » del Ministero PI, da parte 
loro, ci tengono a sottolineare la pro
pria estraneità alla mischia: noi siamo 
semplici spettatori, anche se avrem
mo tanto da consigliare... Il proble
ma, e lo dicono con una certa aria 
di sottile disprezzo, è solamente po
litico. In questo hanno individuato 
giusto. « Il problema dell'università 
è solamente morale » aveva proclamato 
11el 1966 il magnifico rettore Papi, 
rassegnando le proprie dimissioni dal
l'ateneo romano divenuto macrosco
pico esempio di malgoverno baronale. 
Oggi nessuno lo prenderebbe sul se
rio, nemmeno i baroni che di recente, 
tramite una dichiarazione della Confe
renza dei Rettori, hanno criticato la 
riforma, ammonendo sulla « nuova 
spinta alla centralizzazione ed alla bu
rocratizzazione » che questa potrebbe 
imprimere all'università. Problema es
senzialmente politico quindi, che for
se più di ogni altro, per le fondamen
tali implicazioni d'ordine sociale che 
sottintende, funge da pietra di parago
ne su cui saggiare la democraticità del
le diverse posizioni contrapposte. 

In netto disaccordo sulle dimensio
ni ed i connotati del progetto di rifor
ma apprestato dal centrosinistra, la re
lazione comunista (Piovano) di mi
noranza rimprovera in generale alla 
VI commissione di aver dato vita ad 
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un testo « in cui le novità si intreccia
no, ambiguamente e pericolosamente, 
con deteriori compromessi, attraverso 
i quali rivivono i diversi livelli di se
lezione e di qualificazione degli stu
denti, mentre· si scarta una soluzione 
davvero innovatriçe della gestione de
mocratica dell'università». Di conse
guenza la linea di modifica che i co
munisti contrapporranno in aula al 
testo della commissione dovrebbe ri
guardare, e lo si è già sperimentato 
nella discussione dei primi articoli, 
questi punti fondamentali: strumenti 
e mezzi per una nuova didattica; at
tuazione del diritto allo studio; deter
minazione di uno spazio autonomo di 
iniziativa politica e culturale degli stu
denti; istituzione di forme pienamen
te democratiche, non corporative, di 
governo negli atenei; rapporto tra ri
forma e sviluppo dell'università ed 
esigenze generali della programmazione. 

I comunisti sono comunque d'accor
do sull'urgenza della riforma, ed ulti
mamente si sono collocati in fase di 
«opposizione costruttiva)>. I liberali, 
che dal canto loro si schierano da de
stra contro la riforma, hanno però di
chiararo la propria « disponibilità a 
cercare di raggiungere un sollecito ac
cordo fra tutte le forze democratiche 
sui punti essenziali della riforma ». 
Tanto affermava di recente il senatore 
Veronesi: ma a quest'atto di buona 
volontà fanno netto contrasto le tesi 
della relazione di minoranza presen
tata, per il partito, da Germanò e Pre
moli: dipartimenti non obbligatori ma 
facoltativi; liberalizzazione degli acces
si all'università come « sciagura nazio
nale»; no alla abolizione della libera 
docenza, no al ruolo unico del docen
te, al pieno tempo ed all'incompati
bilità (occorre infatti « salvaguardare 
il diritto all'esercizio professionale co
me mezzo di arricchimento ... dello stes
so insegnamento » specifica, guarda un 
po', la relazione); no alla partecipazio
ne degli studenti alla gestione dell'uni
versità. Inoltre abolizione del valore 
legale del titolo di studio. 

A socialisti, socialdemocratici e buo
na parte della Dc affiancata da Misasi, 
concordi nel respingere questa propo
sta, si oppongono però alcune frange 
democristiane; vedi ad esempio gli in
terventi fatti a febbraio in direzione 
nazionale da Spitella e Mattarella, co
me pure l'ambiguo atteggiamento dei 
repubblicani per i quali, afferma il 
documento della direzione del 24 mar
zo. anche se prematura, « tale prospet
tiva riveste il massimo interesse ». Ma 
l'approvazione dell'art. 2, sancendo in 
base all'emendamento del relatore di 

maggioranza Bertola (Dc) che il· « rila
sciare titoli aventi' valore legale » è 
uno degli elementi giùridicamente qµa
lificanti dell'università, ha praticamen
te teso impossibile un'eventuale mo
dificazione dell'articolo 15, che stabi
lisce in maniera specifica la legalità 
dei titoli di studio. Negando il valore 
legale dei titoli di studio, i liberali -
affiancati dal Cnr e dal Cnel, che in 
febbraio inviava al 11arlamento un pro
prio parere in tal senso, duramente 
criticato da Luzzatto dell'ufficio scuo
la del Psi sull'Avanti - si fanno ve
latamente fautori di un graduale af
fievolimento dell'autonoma ricerca 
scientifica nell'ambito dell'università 
divenuta di massa e quindi indegn~ 
di costituirsi in centro primario di ri
cerca. 
Vale a dire riforma universitaria in 
veste di tentativo di razionalizzazione 
capitalistica. Nella sua relazione sul
l'università al congresso nazionale del 
Pci del gennaio scorso, Berlinguer ave
va criticato la scarsa entità dei finan
ziamenti disposti per quel settore del
la riforma, rilevandovi una « volontà 
di spostare la ricerca verso una stretta 
subordinazione al profitto dell'indu
stria ». Il nuovo dettato dt?ll'art. 1 
della riforma, recentemente approva
to, sembra comunque aver stornato, 
almeno ne11e sue espressioni più scan
dalose, il pericolo, sottolineando, con
tro la primitiva troppo generica for
mulazione del testo della commissio
ne senatoriale, che lo svolgimento del
la ricerca scientifica è finalità prima 
dell'università. Linea direttiva ribadi
ta nei giorni scorsi dall'articolo ag
giuntivo 7 bis, votato su proposta di 
Codignola, Carrara (Dc) e del relatore 
Bertola, imperniato appunto sull'af
fermazione che l '« università è il cen
tro primario della ricerca scientifica ». 

Tra gli altri principi innovatori fi
no ad ora approvati, particolarmente 
rilevanti quelli relativi all'autonomia 
universitaria ed agli « interessi degli 
studenti. Sempre l'art. 1, ad evitare 
che l'università assuma una struttura 
di isola privilegiata, avulsa dalla cir
costante realtà sociale e dalle sue esi
genze, specifica che gli atenei promuo
vono forme di collaborazione con 
le regioni, le province, i comuni e le 
forze sociali e produttive del territo
rio», recependo con maggior decisio
ne, rispetto alla formulazione proposta 
dalla commissione senatoriale, l'esi
genza dell'indispensabile interscambio 
tra vita universitaria e vita delle forze 
sociali. Cgil, Uil e Cisl, che il 31 mar
zo tramite il responsabile scuola Cgil 
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Bondiol. nanno annunciato un docu
mento di impegno unitario delle tre 
confederazioni sull'università, già nel 
dibattito del dicembre 1970 sul me
desimo problema avevano sostenuto 
che « soltanto la presenza e la trasfor
mazione della società esterna alla scuo
la, delle organizzazioni dei lavoratori, 
degli enti locali, del mondo del la
voro, può garantire alla scuola stessa 
la continua e rinnovata aderenza alla 
realtà sociale ed alla vita democratica ». 

Quanto agli interessi dello studente, 
l'art. 5 (accesso all'università) ha de
finitivamente sancito, inquadrandoli in 
una prospettiva operativa più organi
ca, i provvedimenti già in atto sulla 
liberalizzazione degli accessi all'uni
versità. Gli è però strettamente com
plememare la realizzazione concreta 
del diritto allo studio, soprattutto con 
l'assorb mento del presalario « assisten
ziale » in servizi universitari gratuiti 
per tutti, e la indispensabile connes
sione con la riforma in atto nella scuo
la media, per dare effettivo significato 
alla liberalizzazione dei piani di stu
dio. A riguardo la relazione di mino
ranza comunista, come pure la relazio
ne di Berlinguer a Firenze, critica 
nell'attuale disegno di legge il persi
stere di una selezione di fatto tra 
studenri in grado di scegliere con co
gnizione di causa il proprio piano di 
studio e tutti gli altri, sprovveduti per 
scarsa preparazione di base, specie se 
provenienti da istituti professionali. 

Il problema colpisce, è un punto 
chiave: è qui, ad esempio, che l'oppo
sizione extraparlamentare attizza il 
fuoco: il Ms, nelle sue componenti con
Ouite nei gruppi della sinistra extra
parlamentare, radicalizza la critica ed 
è grosso modo contrario a questo tipo 
di riforma che oltre tutto, in base al
la logica del capitalismo maturo, at· 
tuerebbe per gli studenti il semplice 
passaggio dalla selezione di classe a 
quella meritocratica. Potere Operaio 
propone allora alla massa studentesca 
una lotta alla selezione in tutte le sue 
espressioni, rivendicando la laurea 
« bianca », uguale per tutti e senza 
specificazione del curriculum, ed un 
salario minimo garantito, indipenden
temente dal merito e dal profitto. Ma 
a parte le posizioni « oltranziste » non 
sembra esserci gran vivacità di dibatti
to tra gli studenti, forse per legittima 
sfiducia verso una riforma-manna da 
anni tenuta sospesa a mezz'aria sui 
deserti dell'università. 

La materia della controversia che si 
svilupperà nei prossimi giorni è assai 
vasta; ma in essa emergono chiaramen
te, come quelle che daranno adito ai 
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più netti contrasti di opinione, le nor
me relative alla nuova posizione del 
docente. Qui la riforma, sempre che 
non sia poi svuotata del suo contenuto, 
porta effettivamente un duro colpo al 
prepotere dei baroni: con la struttura
zione in dipartimenti, l'abolizione delle 
differenziazioni gerarchiche all'interno 
del· ruolo unico, l'obbligo del tempo 
pieno, la dichiarazione di incompati
bilità con altri incarichi. Socialisti e 
socialdemocratici tendono a rendere più 
rigide tali disposizioni, eliminando la 
possibilità di professionalizzare il di
partimento e quella di autorizzare i 
docenti a svolgere attività applicative 
e di consulenza, sia pure nell'ambito 
e nell'interesse del dipartimento. Tro
vano in questo concordi i repubbli
cani che però, al fine di « scongiurare 
la dequalificazione del corpo inse
gnante », vorrebbero reintrodurre una 
gerarchia interna tra docenti, col deci
so rifiuto della « filosofia del docente 
unico ». Una « filosofia », dicono i cri
tici, che al contrario di tutte le uni
versità straniere non prevede per il 
docente differenziazioni qualitative e 
conseguente diversa graduazione di fun
zioni e responsabilità, appiattendo co
sl la carriera a scapito del livello del
la ricerca e della didattica. Nella con
ferenza stampa del 15 aprile i docen
ti di ruolo associati nell'Anpur hanno 
proposto tra le altre modifiche alla leg
ge quella che pur mantenendo il ruolo 
unico permette differenziazioni al suo 
interno. E' anche vero però, si obiet· 
ta di rimando, che una volta as~curati 
a tutti i docenti i mezzi e le possibi
lità di progredire nella propria forma
zione scientifica (e questo è un grosso 
problema da affrontare) viene a cade
re l'assoluta necessità del collegamen
to: valore scientifico-incentivi di car
riera. 

A tutela poi della libertà di inse
gnamento, intaccata a loro giudizio 
dal dettato dell'art. 24, i repubblica
ni chiedono che sia dichiarato necessa
rio il previo consenso del docente al
le decisioni del consiglio dipartimenta
le circa il corso di insegnamento da affi. 
dargli. Infine nel suo documento sul
la riforma, la direzione nazionale si è 
pronunciata a favore di un pieno tem
po contemperato da « forme di mobi
lità», che non pochi sarebbero pro
pensi ad interpretare nel senso preci
sato da Mattarella: sarebbe meglio pre
vedere il tempo pieno con una certa 
elasticità, rendendolo facoltativo per 
taluni limitati e più alti livelli. Ma 
sono le famigerate « norme transito
rie » sull'inquadramento nel ruolo uni
co a costituire il punto di maggior con-

troversia: attualmente nei confronti 
dell'art. 61 si è venuta manifestando, in 
accordo con le posizioni governative 
espresse da Misasi ed anche per sfuggire 
all'accusa di corporativismo, la tenden
za a restringere sensibilmente il mec
canismo dell'immissione ope legis nel 
ruolo unico dei docenti. Qualunque 
essa sia, la soluzione del problema, 
proprio per i limiti che pone la sua 
urgenza, non potrà essere perfetta nè 
tanto meno soddisfare tutti: ma do
vrebbe riuscire perlomeno a chiudere 
un periodo in cui la selezione dei 
docenti si è troppo spesso basata sul
lo sfruttamento e la corruzione. Ga
rantire quindi il permanere nell'uni
versità di quanti già vi svolgono atti
vità didattica e scientifica evitando pe
rò, per quanto possibile, di sostitui
re un oggettivo giudizio di idoneità con 
criteri troppo meccanistici. Come in
vece desidererebbero, e qui una certa 
accusa di corporativismo non è az
zardata, le associazioni di categoria di
rettamente interessate. 

Il Comitato nazionale Universitario, 
che riunisce la maggior parte delle ca
tegorie degli incaricati, assistenti, bor
sisti e ricercatori si è espresso per 
una gestione dell'università affidata de
mocraticamente « a tutti e subito » 
contro il clima di restaurazione che 
i cattedratici detentori del potere ac
cademico tendono a riproporre. Alla 
giornata di protesta indetta il 31 mar
zo contro la lentezza con cui procede 
la riforma il Comitato ha preannuncia
to, in caso di nuove manovre dilatorie, 
uno sciopero che bloccherebbe l'anno 
accademico impedendo la sessione esti
va degli esami. I senatori presenti han
no risposto ribadendo il proprio im
pegno. Staremo a vedere. Ma in 
ogni caso nessuno si illude che 
il definitivo assetto ottimale della 
università possa sortire da una 
legge nata solo per ovviare con ur
genza ad alçuni problemi indifferibili. 
Potremmo quindi considerarla quasi 
il punto di partenza verso quella « nuo
va » università, meta ancora assai lon
tana purtroppo, capace di riconfigura
re un concetto di scienza e di cultura 
a dimensione dell'uomo ed a misura 
delle sue effettive necessità. Ed era 
questa una delle intuizioni di fondo di 
tre anni fa, quando l'università sem
brò doversi porre come propellente 
della società « diversa ». Oggi, a giu
dicare da questa legge, più che sti· 
molo in tal senso essa ci appare anco
ra ambiguamente legata al meccani
smo del sistema. 

A. C.• 
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universzta 
clericali 

La 'libertà' 
di non 
• insegnare 
L' attenta contestazione che l'oppo

sizione di sinistra muove passo 

passo al progetto di maggwranza della 

riforma universitaria obbedisce visibil

mente alla preoccupazione che l'assen

za di precisione e di rigore neUe for

mulazioni legislative possa aprire pe· 

ricolosamente il varco alla pressione 

che sarà sempre formidabile, delle re· 

sislenze conservatrici dell' alluale regi

me baronale e delle posizioni di pri

vilegio. Da questo secondo punto di 

vista ha particolare rilievo il principio 

della libertà dell'insegnamento che tro 

va una formale garan:aa nell'art 20 

del citato progetto di riforma, secon

do il quale « il docente universitario 

non è tenuto a prestare giuramento 

e~ è inamovibile». Ed ha perciò par 

trcolare mteresse la discussione inter-

1.:enuta. al Senato sul confronto di que 

sto prmczpw col regime che l'art. 6 

del progeuo riserva alle cosiddette 

università libere, cioè non statali, alle 

quali lo Stato riconosce capacità di 

fornire titoli di studio di valore legale 

ed alle quali concede contributi non 

indifferenti Nel 1969 l'Università 

cattolica ha ottenuto contributi di fun

zionamento per 1.415 milwm, contro 

87 alla Boccom. Per la ricerca scien· 

tifica la Cattolica ha /mito di contri

buti per 40,7 milioni, la Bocconi per 

4,3. Si possono ricordare tra gli altri 

istituti sovvenzionati in questi ultimi 
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speciale scuola 

esercizi l1lstifr1f0 di m'agisf'cro Suor 

Orsola Benincasa, l'Istituto M. SS. An

mmz1ata; nè vi manca la Pro Deo, di 

fama notoriamente dubbia. 

Prevalgono, come è noto, gli istituti 

religiosi, ciò che spiega la strenua di

fesa fatta dai rappresentanti della De

mocrazia Cristiana, e la opportunità 

dell'analisi che il sen. Antonicelli ha 

fatto recentemente al Senato dei con

trasti tuttora evidenti tra il testo le

gislativo, per quanto migliorato attra

verso il vaglio della Commissione, ed 

11 principio basilare dell'art 20. Ne 

riportiamo l'intervento per la utilità 

della sua critica e della interessante 

storia di questo capi4olo dell'integna

mento pubblico in Italia. Antonicelli 

si rifà alle posizioni espresse dai rela

tnre di maggioranza sen. Berto/a. 

«Seguiamo il commento del rela

tore all'art. 6: "La commissione ha 

voluto evita11e una elencazione delle 

trasformazioni strutturali e delle mo

difiche <;tatutarie che queste univer

sità debbono avere"; avverte che que

sta speciale autonomia è utile, in quan 

to tali istituzioni " possono sperimen-

1are nuove organizzazioni tecniche e 

strutture nell'interesse non solo delle 

università libere, ma anche di tutta 

l'università italiana". Ottimamente. 

Ma il relatore si accorge benissimo di 

un divario fra università libere e uni

versità statali, crede tuttavia che non 

sia necessario particolareggiare troppo. 

sempre per non ledere quella tale au

tonomia, e che bastino espressioni vo

lutamente "larghe", giacché - egli 

dice - " il legislatore intende invi

tare le università libere a cogliere non 

tanto la lettera, quanto lo spirito del

la riforma " e si limita a sancire che 

gli statuti "non siano in contrasto con 

i prindpi informatori e con le strut

ture previste dalla legge stessa ". Ma 

t:cco il comma 5 e ultimo dell'art. 6. 

" I docenti di ruolo delle università 

libere i quali, successivamente alla no

mina, vengano a trovarsi in una situa 

zione, accertata dall'università interes-

sata e riconosciuta dal Consi.g.lio nazio

nale ~niv~rsitario, di incompatibilità 

c~~ gJ1 ortenta.menti didattici e gli in

dirizzi culturali propri del dipartimen

to di appartenenza, possono essere 

chiamati in soprannumero da un di

partimento di altra università ". 

Nel quale comma si rilevano intan

to due cose curiose. La prima, che è 

affidato al Consiglio nazionale univer

sitario il compito di " riconoscere " 

una incompatibilità " accertata " da 

una università libera; a quale scopo? 

Di intervenire a riconoscere, in so

stanza ad avvalorare, un arbitrio intol

lerabile; la seconda, che il privilegio 

dell'Università Cattolica sarebbe as

sul'damente tale da poter essa preten

dere che si faccia posto ai docenti che 

allontana da sé senza concedere liber

tà d'ingresso a quei docenti che cLi 

un'università statale volessero passare 

<11Ja Cattolica. Ma evidentemente tutto 

il comma 5 è in contrasto con la let

tera della riforma (art. 20) e con lo 

spirito, ~ principio informatore, il 
quale, poiché parla di ricerca scienti

fica, ammette la discussione il con

trollo della verità, la contin~a analisi 

Jei fatti, il dialogo, perché questo è 

quello che si chiama elaborare e tra

smettere criticamente la cultura ( art. 

I del disegno di legge). Ora, come 

potrebbe sostenere l'Università Catto

lica del S. Cuore col dipendente Isti

tut,o d! Magist~ro M. Immacolata (per

che di essa s1 tratta soprattutto) ii 

ccnfronto con le altre istituzioni di 

cultura, il rapporto dialettico con le 

altre dottrine, il controllo della so

cietà nei suoi confronti? 

Io non so se l'Istituto di M. SS 

Annunziata, o di suor Orsola Benin

casa impongano vincoli confessionali 

a docenti e studenti; so che ·l'Univer

sità Cattolica li impone, e c'è stato 

di recente un caso esemplarmente 

g~ave, ed è stato questo caso proba

bilmente a, suggerire l'inclusione di 

questo art. 6 nel testo della Commis-

-+ 
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sione, articolo che, se non mi sbaglio, 
era ignoto al testo del Governo. L'ar
ticolo 6 è stato inserito non per eli
minare ragioni e conseguenze di quel 
caso, ma per convalidarle. E il caso 
lo riassumo nel deliberato del Consi
glio della facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università Cattolica, il quale ha 
" ritenuto che nell'Università Catto
lica l'insegnamento di filosofia del di
ritto debba informarsi ai princlpi fon
damentali del cattolicesismo ". Che 
cosa ha chiesto dunque quel Consiglio 
di Facoltà? Una professione di orto
dossia, pena .Ja cacciata, l'allontana
mento del docente, non importa se 
compensato con un posto in sopran
numero per un'Università statale. Dun
que un'Università libera rilascia, come 
quelle statali, titoli con valore legale 
a tutti gli effetti, ma mantiene nel 
suo interno rapporti di tipo privati
stico (esigenze di ordine teologico o 
pratico). 

Ed ecco che qui mi tocca solle
vare una questione che credevo spen
ta, superata dal momento che la Chie
sa del 2° Concilio Vaticano aveva 
mostrato di aver scoperto il gusto 
della libertà intellettuale. Quali sono 
le domande che vengono a mente? 
Queste: è conciliabile il dogma (qual
cosa di stabilito, fisso, intangibile) 
con la verità scientifica (che non è 
mai stabilità una volta •per tutte, che 
è mobile e tangibilissima)? E se non 
si conciliano, chi deve vincere all'Uni
versità Cattolica? Nelle Università sta
tali il problema nemmeno si pone, ma 
a quanto pare l'Università Cattolica è 
un'isola confessionale nello Stato: n 
vincerà il dogma e si arriverà di con 
seguenza o all'abiura o alla cacciata 

Io non voglio turbare i sentimenti 
dei cattolici, benché io pensi che la 
fede non dovrebbe temere nulla dalla 
ragione (la fede è un sentimento, 
" una sensazione vertiginosa di un al 
di là delle cose ", come è stato detto, 
e la ragione, anche nei suoi slanci 
intuitivi, anche nei suoi "eroici fu
rori ", nel riconoscimento del divino 
nella realtà natUiale, passa distante 
dalla fede, non ha bisogno di aggre
dirla, perché la sua sfera è un'altra, 
solo non lascia occupare da lei la pro
pria sfera), ma so anche tale que
stione è sottilmente dibattuta nelle ri 
viste cattoliche e non intendo riso! 
verla così alla svelta; non voglio, ho 
detto, turbare i sentimenti dci catto
lici e nemmeno quelli di chi fu stu
dente della Cattolica ed è stato o è 
oggi docente in quell'istituto, e ne ha 
ricordi devoti e effettuasi (e anche 
qui non vorrei richiamare quanto me 
rita la memoria di padre Gemelli, di 
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cui lo spmto e l'insegnamento di in
tolleranza sopravvivono ancora, a 
quanto pare: egli insegnava infatti d1 
" essere intolleranti, contro chi pro
ponga una dottrina diversa"); ma do
vrei concludere col dilemma che altri 
(e significativamente il Cordero) han
no già posto: l'Università Cattolica, o 
non è una università, cioé un luogo 
dove si elabora criticamente la cultura, 
o non è cattolica. 

Lo so quel che si dice: i laici pos
sono insegnare come vogliono e i cat
tolici no? Ma è un falso problema: 
i laici possono insegnare come voglio
no, ma non impongono la loro verità, 
come non è imposta loro; aiutano a 
cercarla. I cattolici no: la condizio
nano a un atto di fede. Il laico ac
cetta, anzi esige di essere discusso, 
il suo insegnamento vigoreggia nelle 
contestazioni che gli si muovono; il 
cattolico non ammette che la sua dot
trina sia discussa. 

Si dice anche: ma se un docente 
accetta, entrando alla Cattolica, i li
miti che quella gli impone, quale pro
blema esiste? Come è noto, nel Con
cordato, all'art. 38, è detto "La no
mina dei professori dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore e dell'Isti
tuto di Magistero Maria Immacolata 
::he da esso dipende, dovrà essere mu
,1ita del nulla osta della Santa Sede 
1ffinché ogni garanzia sia assicurata, 
tanto dal punto di _yista religioso 
quanto da quello morale". Dunque il 
vincolo riguarda la sola nomina, e 
quanto al " punto di vista religioso " 
sarebbe lecito supporre che si tratti 
di materia meramente religiosa, di un 
ambito speciale in cui non interferi
sce la ricerca scientifica; e ammetten
do invece che significhi qualcosa di 
più, che il punto di vista religioso si 
applichi anche al lavoro scientifico, o 
i! conflitto tra scienza e religione non 
nasce, oppure nasce. Il docente se la 
caverà secondo la sua coscienza; se la 
veda lui con la sua cosc~enza. 

Ma l'Università Cattolica, se il con 
flitto non si compone, si arroga il di 
ritto di allontanare il docente. E qui 
lo Stato interviene e dice: questo non 
può stare nei patti. Io concedo, come 
a! miei propri istituti, valore legak 
ai titoli di studio che tu rilasci (e 
anche ti soccorro finanziariamente) mo:. 
tu devi sottostare a certi obblighi, e 
questi obblighi sono nei miei articoli , 
c-he vietano giuramento e vincoli al
trettanto coattivi e prescrivono l n.i 
movibilità dell'insegnante, e sono nel 
la mia legge costituzionale che ha vo 
luto libertà d1 insegnamento, ma .in· 
che e soprattutto insegnamento che t 

libero, che non è vincolato; libertà di 
insegnamento, ma anche - senza di 
che la formula sarebbe del tutto un 
vuoto retorico - libertà dell'insegnan· 
te (e perciò, tra l'altro, lo difendo 
dichiarandolo inamovibile}. 

La scuola pubblica è il prius, quel
la privata il posterius, diceva Piero 
Calamandrei; "è lo Stato che stabili
sce il livello scolastico degli studi e 
si accerta che le altre scuole corri
spondano a questo livello ". Ora come 
può essere pari a quello delle altre 
uni'Versità il livello scolastico degli 
studi dell'Università Cattolica che ha 
come pregiudiziale, anzi come pregiu
dizio dell'insegnamento, l'osservanza 
ai " principi fondamentali del cattoli
cesimo "? C'è un pericolo, un gua
sto nella cultura confessionale che è 
necessario ricordare. Questo guasto fu 
denunciato già da Giovanni Gentile, 
prima che fosse ministro dell'Istru
zione (lo ricordò allo stesso Gentile 
come un rimprovero sapete chi? l'on. 
Matteotti nel suo Un anno di domi
nazione fascista), il quale Gentile, 
raccogliendo nel suo volume Educa
zione e scuola laica del 1922 una re
lazione da lui tenuta al Congresso 
del 1907, annunciava che " la scuola 
dominara dallo spirito religioso è scuo
la eteronoma, è scuola che tende 1:1 

privare lo spirito del senso della pro
pria signoria, e quindi della propria 
responsabilità, non solo morale ma 
anche intellettuale ". Diceva di più 
e:: aveva ragione: ohe la scuola confes
sionale insegna " invece dell'affratel
iamenco la divisione, invece della col
laborazione l'intolleranza". Invece la 
scuola di Stato - questa volta non 
è più Gentile che parla, ma Jemo!o 
- deve insegnare " a convivere e a 
rispettarsi " ». 

Questo duro ricordo di una scuola 
confessionale, da eliminare per coe
renza coi principi di un regime demo
cratico dall'insegnamento pubblico ri
conosciuto dallo Stato, conduceva il 
sen Antonicelli a chiedere, oltre la 
soppressione di un comma così eq11i
voco, una formulazione più rigorosa 
dei criteri di riconoscimento delle uni
vemtà libtr affermati dall'art 6, tale 
da eliminare ogm possrbilità e deside· 
rato equivoco d'interpretazione, poi
ché secondo la conclusione di Anto 
malli e m gioco 1! principio primo 
ispiratore d1 questa nforma «che par
la di ricerca scientifica di elaboraz10 
ne critica t:d è il principio della ve
rità, cui non si puo non vemre meno » 
perché, come diceva Croce, « la verità 
è l'onore degli uommi dz cultura» . 

• 
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dibattito sul partito in f ahhrica 

CHI PREPARA 
LO SBOCCO POLITICO 

Partecipano Andriani (Psiup), Bartocci 
(Psi), Di Giulio (Pci), Fontana (Mpl) 

I I partito in fabbrica, ma con quali strutture? In quali spazi? Il processo di unità sindacale ha spazzato via il mito 
di una formale intangibilità delle frontiere che dovrebbero dividere l'azione sindacale dall'azione .propriamente poli

tica· mentre la crescente iniziativa sindacale nella società sembra, a volte, tagliare l'et1ba sotto i piedi alle forze poli
tich~ di sinistra. Nello stesso tempo, gruppi extrapadamen tari sempre più agguerriti e abili tallonano e condizionano, 
almeno nei complessi industriali più importanti, sia i sindacati che i partiti operai, contestando l'« economicismo» de
gli uni e il « riformismo » degli altri. Ecro dunque che il problema della presenza del partito in fabbrica, un pro
blema che ha radici lontane, assume oggi un'importanza particolare. Se la fabbrica resta l'epicentro dello scontro so
ciale e politico - e l'autunno caldo ha dimostrato proprio questo - l'azione dei partiti operai non può limitarsi, 
come spesso sembra avvenire, a una sorta di « delega » nei confronti dei sindacati, delega che viene poi ricambiata 
soltanto quando lo scontro si sposta al livello delle assemblee elettive; né può, d'altra parte, iç.vadere il terreno 
delle organizzazioni sindacali, rischiando magari l'accusa di violart" quello « spazio autonomo» cosl faticosamente con
quistato. La questione, come si vede già abbastanza complessa, viene intricata ancora di più dalla diatriba - spesso 
pretestuosa - sulle incompatibilità che sarebbe, almeno a sentire la Cisl, l'unico nodo da sciogliere prima di avviare 
in maniera definitiva il processo unitario. Per tutti questi motivi L'Astrolabio ha organizzato un dibattito sull'argo
mento, invitando a parteciparvi i rappresentanti del Pci, del Psiup, del Psi e del Mpl: sono intervenuti Ferdinando 
Di Giulio, della direzione del Pci, Silvano Andriani della direzione del Psiup, Antonio Fontana dell'esecutivo del Mpl, 
Enzo Bartocci del comitato centrale socialista. Per la rivista ha coordinato il dibattito Fabio Sigonio. 

ASTROLABIO - Partiamo da un dato abbastanza in· 
contestabile: la crisi delle vecchie strutture di base al
l'interno della fabbrica. Questa crisi deriva da numerosi 
fattori, non ultima la crescita del ruolo politico del 
sindacato, che mette in crisi il principio della divisione 
fra lavoro politico e azione di rivendicazione economica. 
Comunque, a quali sbocchi può portare una crisi di que
sto genere? E' soltanto un momento di un delicato pro
cesso di transizione, al cui termine sarà poss1bile assi
stere al formarsi di nuovi collegamenti o aggregazioni (al 
livello di base, ovviamente) fra organizzazioni politiche e 
organizzazioni sindacali? Oppure siamo in presenza di una 
contraddizione profonda, strutturale che, dopo aver messo 
in crisi le tradizionali strutture sindacali, tende a coin
volgere gli stessi partiti con eguale virulenza, creando 
loro problemi di spazio e, quindi, di presenza politica? 

ANDRIANI - Io non credo che di per sé la crescita 
dell'unità sindacale, del potere sindacale, comporti una 
tendenza al superamento della divisione tra lotta poli
tica e lotta economica; anzi considero una delle carenze 
maggiori del processo unitario il fatto che spesso la cre
scita del potere sindacale tenda a ribadire questa sepa
razione. E però lo sviluppo dell'unità sindacale sta crean
do una situazione nuova, almeno per quanto riguarda la 
collocazione dei partiti nelle strutture produttive. Una 
situazione nuova che si innesta tuttavia in una situa
zione di crisi preesistente. Le difficoltà di presenza dei 
partiti nei luoghi di produzione non sono di oggi, sem
mai oggi sono venute maggiormente in luce proprio per
ché è entrato in crisi quel rapporto di cinghia di tra
smissione tra partito e movimento che peraltro noi ave
vamo sempre criticato. li problema è quindi come il 
partito, con la sua presenza in fabbrica - che va riaf-
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fermata e ricreata al di fuori degli schemi precedenti -
possa fondare una strategia di superamento della distin- . 
zione tra lotta politica e lotta sindacale. 

Jo non credo, allo stato attuale delle cose, che pos
siamo essere soddisfatti di come ci si è mossi in questa 
direzione, perché se da parte del sindacato si è tentato, 
talvolta con forme di ·pansindacalismo, di superare illu
soriamente questa distinzione, in qualche modo assot:iben
do una serie di compiti che prima non gli appartenevano, 
da parte dei partiti si insiste ancora in una specie di 
distinzione tra movimento sindacale e sbocco politico in
teso spesso come sbocx:o di schieramento; il che, poi, 
diventa un momento di delega alle formazioni politiche 
dello sbocco, dei risultati cui le lotte devono approdare. 

BARTOCCI - La crisi delle strutture di partito in fab
brica è una crisi che viene da lontano, che si manifesta 
cioé man mano che il partito di massa tende a trasfor
marsi in partito di opinione e quindi a rendere più rare
fatta la sua presenza sui luoghi di lavoro, più remota la 
sua politica, meno immediata la sua presa sui lavoratori. 
Successivamente con la crisi della presenza sindacale in 
fabbrica, con la progressiva uscita del sindacato dai luo
ghi di lavoro, esce anche il partito politico. Assistiamo 
cosl alla liquidazione delle strutture organizzative dei 
partiti di massa all'interno della struttura produttiva. Con 
la ripresa del potere contrattuale, è rientrato nella fab. 
brica un sindacato che ormai stava risolvendo il suo rap
porto d'autonomia con il partito politico il quale è ri
masto in larga misura al di fuori dei cancelli. Di conse
guenza il sindacato è venuto svolgendo un ruolo di sup
plenza del partito: in misura molto più accentuata al
l'interno del luogo di lavoro e in una certa misura an-
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che fuori del luogo di lavoro. Il sindacato quindi s1 e 
trovato - a causa della crisi del partito - nella neces
sità di occupare uno spazio che il partito tendeva a lasciar 
libero e l'ha fatto. 

Io vorrei distinguere due aspetti: quello della sup
pienza sindacale, in larga misura sublta dal sindacato 
stesso, e quello dell'evoluzione della politica del sinda
cato. Questi due momenti vanno opportunamente distinti 
nell'azione sindacale. Il sindacato ha sentito il bisogno di 
superare il limite della sua politica tradizionale consi
stente in una rincorsa all'infinito delle modificazioni della 
struttura economica, in una rincorsa al deterioramento 
del potere d'acquisto dei salari, nella perenne esigenza 
di riadeguare a posteriori la condizione dei lavoratori a 
situazioni economiche e produttive progre:.sivamcntc mu
tate senza che i sindacati avessero potuto in qualche modo 
partecipare o intervenire al mutamento. La contrattazio 
ne delle riforme altro non è, per i sindacati, che una 
maniera per collegare i 'Problemi settoriali con quelli ge
nerali senza di che non trova ·po~sibilità effettiva di 
avanzamento la condizione dei lavoratori. Questa è la 
parte del .1iscorso che riguarda l'evoluzione della politica 
del sindacato. Altra cosa è invece il problema della sup
plenza che, in una certa misura, vi è stata, ma vi è stata 
in quanto c'è stata una carenza del partito. Quindi ci 
troviamo in una situazione in cui vi è una contraddizione 
preoccupante tra lo sviluppo di una strategia (anche se 
per ora non chiaramente definita) ed un potere contrat
tuale del sindacato nei luoghi di lavoro e la sempre più 
avvertita latitanza della presenza organizzata e degli ind; 
rizzi politici Jei partiti. 

DI CIULIO - A me pare un po' equivoco che si parli, 
per qt.'1nto riguatda il movimento sindacale ed operaio, 
di crisi delle organizzazioni. Il dato caratteristico in que
sto momento non è la <risi delle vecchie strutture di fab
brica ma la crescita estremamente rapida delle nuove. Il 
che è diverso. Per quanto riguarda l'altro problema, par 
titi e sindacati nella fabbrica, debbo dire che non conosco 
la situazione di tutti i partiti, posso però parlare .ielfo 
situazione del partito comunista. Vi sono, certo, problemi 
seri~ complessi, ima io debbo dire che dal '68 al '7'1 
noi abbiamo avuto un continuo e rapido rafforzamento 
delle nostre organizzazioni di partito e di fabbrica. Noi 
abbiamo avuto in questo periodo un aumento quantita
tivo degli iscritti nelle organizzazioni di fabbrica. Siamo 
presenti in molte più fabbriche, sono aumentati i nostn 
organi di stampa nei luoghi di lavoro. E inoltre abbiamo 
avuto un radicale mutamento della composizione dei qua
dri, i quali nel '68 erano per lo più uomini di mezza 
età, oggi invece sono in gran parte giovani tra i venti 
e ì trenta, molti dei quali si sono iscritti al partito negli 
ultimi due anni. Non posso quindi dire che ci troviamo 
davanti a difficoltà crescenti; al contrario, ci troviamo 
in una situazione profondamente e radicalmente miglio . 
rata rispetto al '68. 

Un problema serio resta per noi quello di condurre 
un'azione per l'unità sul terreno politico dei lavoratori, 
anche perché abbiamo di16ficoltà a trovare interlocutori 
precisi: la forza, chiamiamola politica, che frequentemente 
noi incontriamo nelle fabbriche sono le ACL!. In certi 
settori vi sono anche altre forze. Per esempio, nei set
tori dei pubblicì servizi si incontrano forze del partito 
socialista. Molto più difficilmente nella grande industria 
aJ esempio, si incontrano i socialisti, come forza orga
nizzata intendo, e non come corrente politica. In alcuni 
casi si incontra anche il PSIUP. Il che non vuol dire 
che non esistono queste forze, dico solo che non rie-
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scono a coagularsi; e ciò comporta una certa difficoltà 
nel creare uno schieramento. Dal punto di vista politico 
la mia opinione è che in linea generale non è affatto 
vero che i partiti siano in crisi nel rapporto con le masse. 
Il problema è se riescono ad esprimere una posizione 
unitaria o no. Voglio fare un esempio: nei primi mesi 
del '71 le forze che hanno riempito le piazze d'Italia 
non sono stati i sindacati, sono stati i partiti politici. 
Le grandi manifestazioni di massa che abbiamo avuto in 
questi mesi, quelle antifasciste, sono sorte sulla base della 
struttura dei l'artiti e sono state di gran lunga più forti 
dal punto di vista della partecipazione di massa di quelle 
promosse dai sindacati in pieno sciopero generale. 

FONTANA - Noi ci troviamo di fronte ad un processo 
di transizione notevolmente complesso che non palesa 
ancora degli sbocchi, poiché esso è ancora notevolmente 
in pregiudicato nelle sue linee fondamentali. Sul pian0 
storico si rilevano sicuramente alcuni aspetti di vuoti fun
zionali nell'ambito delle strutture dell'organizzazione di 
classe ed alcuni ritardi anche di adeguamento rispetto a 
delle tensioni emergenti. C'è d'altra parte una crisi di 
transizione dovuta ad una logica di collocazione delle 
strutture nei confronti di queste nuove tensioni del mo
vimento. Il sindacato è stato definito luogo privilegiato 
di democrazia. Questo è particolarmente vero, proprio in 
un momento in cui le tensioni del movimento sollecitano 
le strutture a processi di adeguamento. Le strutture che 
hanno una più immediata capacità di rispondere a questa 
sollecitazione sono sicuramente le strutture sindacali. Tra 
l'altro sono privilegiate, anche perché in ordine ad alcuni 
problemi trovano una maturità politica, un grado di con
sapevolezza e di tensione decisionale che sono poi stati 
gli elementi qualificanti dell'autunno del '69. Ovviamente 
più difficile è stato il processo di adeguamento dei partiti. 
Prima di tutto perché esistono difficoltà oggettive mag
giori che discendono dal non immediato rapporto, dalla 
problematica generale che il partito propone e sintetizza. 
C'è poi un altro tipo di problema: da questa mobilita
zione che è stata favorita dai problemi su cui si muoveva 
l'azione sindacale è nata una ulteriore mobilitazione, an
che in questo di tipo diverso, molto più qualificata poli
ticamente nell'ambito stes'so delle strutture sindacali. 

Non credo invece ci sia un problema di crisi dei 
ruoli istituzionali del sindacato e del •partito. La crescita 
della dimensione sindacale è venuta proprio come cre
scita del collegamento tra dimensione economica e di
mensione politica. Anzi la riprova del collegamento cre
scente funzionale tra l'economico e il politico l'abbiamo 
avuta proprio alla recente conferenza dei metalmeccanici, 
nel corso della quale si è posto l'accento sul sindacato di 
classe. Sindacato di classe ha un significato abbastanza 
univoco su questo piano: è il recupero di una dimen
sione di politicità all'interno della strategia sindacale. 

ASTROLABIO - Su questo punto, forse, val la pena 
fe11marsi un momento. Le opinioni, infatti, sono tutt'al
tro che concordi. Solo Di Giulio, e -sia .pure in termini 
molto cauti, nega l'esistenza di una crisi profonda della 
struttura di partito in fabbrica, mentre tutti gli altri par
tecipanti sembrano convenire sul fenomeno ... 

BARTOCCI - Vorrd infatti rispondere a Di Giulio 
quando afferma che il PCI si è rafforzato rispetto a tre 
anni fà. Il fatto che in tre anni il PCI abbia guadagnato 
qualcosa non è ancora una dimostrazione del sU1peramento 
della sua crisi. E' .probabile che il partito comunista aves
se tre anni fa minor presenza organizzativa, ma certo 



aveva più incidenza politica all'interno della fabbrica. 
Mentre ora, proprio perché è più pregnante l'azio~e de! 
sindacato rispetto a quella del partito, certamente U Pct 
ha rispetto al sindacato un potere assai minore. 

DI GIULIO - Certo, in senso relativo c'è minore inci
denza in quanto il sindacato è venuto assumendo nella 
vita generale del paese, oltre che nella. fabbr~ca, una fun
zione e un peso di gran lunga maggiore. di quello eh~ 
aveva tre anni fa e a questo non ha corrisposto un pari 
incremento della funzione del partito, anche se almeno 
nel caso del Pci un rafforzamento c'è comunque stato. 
Il motivo principale di questo fatto è che mentre sul 
piano sindacale il processo unitario è stato ~?lto ra
pido, sul piano politico le cose vanno m_olto p1u lent~· 
mente. Di qui, secondo me, lo scarto tra 1 due momenti. 

ANDRIANI - Possiamo fare il conto delle tessere, dei 
militanti ohe sono aumentati, possiamo anche, e questo 
è molto importante, vedere come questo aumento della 
presenza del partito in fabbrica si riflette sulle altre strut
ture. Però, nel quadro della strategia che noi proponiamo 
il problema da risolvere è: il partito in ,fabbrica c'è per 
fare cosa? Di Giulio mi sembra che implicitamente abbia 
risposto in modo alquanto unilaterale a questa domanda. 
Egli dice che il compito del partito in fabbrica è di ri
produrre a livello di rapporti con le forze politiche un 
processo unitario delle masse che a livello sindacale c'è. 
Ma questo è solo un aspetto del problema. Ora dob
biamo dire, secondo me: esiste un processo di rinnova
mento del sindacato e con esso un momento di signifi
cativa crescita del potere dei lavoratori nelle strutture 
produttive; occorre a questo punto che il processo vada 
oltre anche per la spinta dei partiti, mediante la crea
zione di strumenti di collegamento tra la fabbrica e le 
!iltre forze sociali, dai contadini agli studenti ai tecnici, 
in una dimensione che costituisca un potere nuovo di 
queste forze sui processi sociali di trasfo11mazione. 

ASTROLABIO - Passiamo adesso al secondo argomen
to. Le lotte di questi ultimi anni hanno dimostrato la 
crescente politicizzazione dell'azione sindacale. Le lotte 
di questi ultimi mesi hanno d'altra parte dimostrato che 
la politica delle riforme - cosl come i sindacati l'hanno 
elaborata - non sembra aver prefigurato uno sbocco 
politico, ma ha sintomaticamente coinciso con una fase 
di sostanziale riflusso del movimento. La domanda è que
sta: non ritenete che la scarsa mobilitazione su temi ge
nerali derivi da un'insuEficiente articolazione della lotta 
politica in fabbrica, da una carenza di cool'dinazione nel 
processo di formazione della volontà politica all'interno 
del movimento e quindi da una mancanza di approfondi
mento prima, e di mediazione poi, dei partiti del significato 
e delle implicazioni politiche della lotta in fabbrica? 

FONTANA - Le responsabilità di quella che, più che 
scarsa, direi insufficiente mobilitazione bisogna riferirle 
a tutti e due i soggetti dell'organizzaz~one di classe: cioé 
sia alle confederazioni sindacali che alle organizzazioni 
partitiche. NaturaLnente non si tratta di respoi:isabilità 
in ordine ad un evento dete11minato. Si tratta di un pro
blema più generale di strategie. Io credo che sarebbe 
anche accettabile una pausa tattica nello scontro da .parte 
del movimento operaio, se questa 'pausa fosse funzionale 
alla costnrzione reale di una strategia alternativa e quindi 
aUa ristrutturazione delle forze che debbono sostenerla. 

Comunque io credo che occorra giungere ad una con
clusione molto precisa: se è vero che tutto l'elemento 
evolutivo e dinamico è nato proprio da una capacità 
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unitaria del movimento, è altrettanto evidente che la 
soluzione generale del problema dei temi strategici può 
nascere solo {)a una grande disponibilità del partito a 
non commettere l'errore di identificare sul piano concor
renziale il rapporto col sindacato. E qui.Qdi non è un pro
blema di ripresa di controllo da parte delle forze politi
che per risolvere questa contraddizione interna al movi
mento di classe, ma di propulsione strategica ad una solu· 
zione alternativa di tipo generale. 

DI GIUUO - Nel corso del '70 e del '71 abbiamo 
avuto il più grande movimento di massa per le riforme 
nella storia del nostro paese, anche se il movimento non 
aveva l'ampiezza e l'incidenza dell'autunno '69. Ma ciò è 
anche spiegabile. In questo quadro non c'è dubbio che 
il movimento ha incontrato delle difficoltà e dei limiti 
che sono dovuti a varie ragioni. 

Una prima questione che ritengo storicamente inevi
tabile, ma che oggettivamente rappresenta un limite della 
battaglia in corso, riguarda le priorità: che la politica 
della casa e quella della sanità siano le priorità di una 
politica riformatrice, è discutibile. Ma qu~to in una 
astratta visione delle priorità. In effetti quelle due rifor
me rappresentano la proiezione più immediata di tutti i 
temi che sono stati presenti nella lotta del '69. 

Un secondo elemento di diffic.oltà è il problema delle 
alleanze che è in relazione alla soluzione data al pro
blema precedente. E' evidente che un diverso tipo di 
obiettivi rende possibile un diverso schieramento di al
leanze. Ma imche rispetto alla scelta fatta dal movimento 
sindacale ha pesato un elemento di interna dialettica che 
non ha consentito, intorno ai problemi della casa e della 
sanità, un rapporto di alleanze con una serie di strati 
intermedi i quali a questi problemi sono anch'essi inte
ressati. Il motivo di fondo è la resistenza che viene in 
modo particolare da alcuni settori della Cisl a stabilire 
dei rapporti di collaborazione con le organizzazioni auto
nome degli str:,ati intermedi. 

Vi è un ultimo elemento che pesa nella strategia delle 
riforme del movimento sindacale ed è il faticoso, lento, 
definirsi di una chiarezza di rapporti con le forze politi
che. Giudico 1positivamente la decisione delle confedera
zioni di cercare un confronto oon le forze politiche. 

BARTOCCI - Ritengo che la politica delle riforme, 
così come è stata praticata dai sindacati, vada distinta 
dall'azione sindacale a livello di fabbrica. 

Per quanto riguarda la politica delle riforme se essa 
non ha avuto quella chiarezza che sarebbe stata neces· 
saria, ciò è dovuto non soltanto ai motivi indicati da 
Di Giulio, o nelle divisioni interne al sindacato, ma an
che perché esistono delle difficoltà manifestatesi nella 
situa?.ione economica e nella situazione politica. Il sin
dacato non può non risentire di questi condizionamenti 
perché avverte di operare in una situazione di precarietà. 
E ne risente il corpo sociale, la classe operaia che evi
dentemente tende a privilegiare i momenti di lotta azien
dale. poiçhé li ritiene più immediatamente determinanti ai 
fini di una ·sua condizione. Giusta o non giusta che possa 
essere questa valutazione, la politica delle riforme non 
sono d'accordo che sia una politica di riflusso del movi
mento sindacale è, semmai, una politica che 5i colloca 
oggettivamente in un momento di ri.flusso della situa
zione economica e politica generale. 

ta prin.:ipale difficoltà che ci troviamo ad affrontare 
è che non c'è stato suffldente riia:ordo tra azione di ri
forme in senso generale e azione al livello aziendale por-
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tata sugli elementi di cemiera dell'organizzazione dél la
voro, cioé sugli elementi<ardine dell'organizzazione auto
ritaria della struttura produttiva italiana e quindi del si
stema sociale e politico. Inoltre, il dibattito tra i partiti 
operai si sta svolgendo su di una vecchia tematica, su di 
un veochio modo, parlamentaristico, di intendere i rap
porti politici come rapporti di schieramento. Sono que
ste le ragioni per cui il processo di unità politica llOI) 
corre in parallelo, come sarebbe opportuno, al processo 
di unità sinda.cale. Fra l'altro il dibattito in corso tra i 
partiti non tiene in sufficiente conto la modificazione dei 
rapporti di produzione che si sta determinando. 

IL~DRJANI - Credo che l'ultima cosa che dovretnmo 
fare è quella di metterci a fare le pulci al sindacato: 
perciò, quando mi richiamerò ai limiti dell'impostazione 
sulle riforme, mi riferirò complessivamente al movimento 
operaio e non ai sindacati. Io sono d'aocordo sul fatto 
che le lotte che si sono avute in quest'ultimo periodo 
sulle riforme sono un fatto nuovo e di grande impor
tanza, cioé rappresentano la maturazione della coscienza 
di una classe operaia che .si era <battuta e si hatte nelle 
fabbriche sulla necessità di portare la lotta a livelli più 
generali. Il problema non è dunque quello di abbando- ·~ 
nare un tale terreno, ma quello di superare i limiti degli 
obiettivi che sono stati posti. 

Bisogna intanto chiedersi se esiste un problema di prio
rità o esiste un problema di piattaforma complessiva che 
realizzi questo sohieramento di lotta. Voglio dire: non 
possiamo né scegliere la casa e abbandonare l'occupazione, 
né scegliere l'occupazione e abbandonare la casa, poiché 
se andiamo al fondo delle cose c'è un rapporto tra le 
due questioni: oggi il problema dell'ocx:upazione si pone 
proprio nel settore edile. La seconda questione riguarda 
il problema del rapporto tra lotta aziendale e lotta per 
le riforme. Ebbene, una delle questioni di fondo che dà 
agli obiettivi di trasformazione sociale un carattere non 
riformista sta proprio nel rapporto tra le istanze di po
tere che sono emerse nelle lotte aziendali, le istanze di 
controllo e di mqdifica dell'organizzazione capitalistica 
del lavoro nelle aziende e gli obiettivi più generali a 
livello di società. Questo rapporto non è venuto fuori 
chiaramente. Se si fossero posti con ohiarezza alcuni pro
blemi di potere a livello delle rifo11me che riflettevano 
quelli sui quali ci si scontra a livello di fabbrica credo 
che la distinzione sarebbe apparsa con più grande chia
rezza. E proprio per questo vorrei dire a Bartocci che 
ciò impone di respingere ogni logica di normalizzazione 
all'interno delle fabbriche come presupposto per una po
litica delle riforme. 

ASTROLABIO - Un'ultima questione, la più attuale. 
Qual è il vostro parere sull'incompatibilità a tutti i li
velli? Ritenete che la parte del movimento sindacale che 
ne fa una pregiudiziale per il progresso dell'unità intenda 
arrivare ad una sostanziale spoliticizzazione del sindacato? 
O c'è di peggio? 

AJ\JDRIANI - Questo problema sta diventando chiara
mente un terreno sul quale si cerca di configurare un 
sindacato, non dico neanche spoliticizzato, perché non 
esiste il sindacato spoliticizzato, ma integrato e privo di 
legami con i partiti della classe operaia. Cioé si tende a 
codificare proprio quella distinzione tra lotta sindacale e 
lotta poJ.itica che noi invece vogliamo superare. Comun
que la richiesta dell'incompatibilità a tutti i livelli viene 
proprio da quelle forze moderate che tendono a dare al 
processo di formazione di un. sindacato unico e nuovo 
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questa caratteristica di sindacato integrato nel sistema. 
La scelta sarà fatta dalle organizzazioni sindacali e 

non dai partiti, anche se la questione ci riguarda molto 
da vicino. In conclusione: questa volt.a la partita deve 
essere giocata dai lavoratori. 

BARTOCCI - Il discorso sull'incompatibilità va stori
cizzato, poiché .soltanto cosl riusciamo a capire la por
tata del significato che l'incompatibilità può avere in que
sto tipo di unità sindacale. In Italia, proprio perché si è 
storicamente determinata una sorta di pluralismo sinda
cale direttamente collegato con i partiti, evidentemente 
il processo di unità sindacale aveva bisogno, tra l'altro, 
di un processo ed anche di una etichetta di incompati
bilità e l'ha avuta. Ora evidentemente ci sono delle forze 
che cercano di esasperare l'incompatibilità proprio nella 
ricerca di un distacco del sindacato da una logica di con
fronto e di collaborazione autonoma, e quittli chiara
mente caratterizzata, rispetto a quei partiti che hanno 
una comunità di interessi con le forze sindacali. L'esa
sperazione delle incompatibilità comporta anche un altro 
rischio che è quello della depauperazione di quadri di par
tito, di militanti di base il cui contributo alla vita del 
partito è oggi difficilmente sostituibile. 

DI GIULIO - La richiesta delle incompatibilità gene
rali oggi viene da varie parti e con varie motivazioni. 
Vi è una spinta che viene dall'ala socialdemocratica della 
UIL e dalla destra CISL che è puramente strumentale: 
ci si attacca alla incompatibilità perché non si vuole 
l'unità. 

Vi è d'altra parte una posizione motivata di chi insie
me reclama l'incompatibilità e si pronuncia aspramente 
contro ogni depoliticizzazione dci lavoratori. All'origine 
di questa impostazione c'è l'idea a mio parere errata e 
che il dibattito cercherà comunque di chiarire, secondo 
cui la politicizzazione dei lavoratori può avvenire solo at
traverso l'esperienza sindacale. La mia opinione è che oggi 
noi abbiamo bisogno su queste questioni di un vasto di
battito in cui siano 'Protagoniste le masse lavoratrici. E 
non deve essere un dibattito tra chi vuole una incom
patibilità di più o una incompatibilità di meno, ma sul 
tipo di sindacato, sulla concezione generale della demo
crazia, sui rapporti tra sindacati e partiti politici. 

Accettare le proposte dell'incompatibilità generale 
avrebbe, secondo me, conseguenze negative sia per i sin
dacati, che verrebbero impoveriti del contributo che può 
venire al militante sindacale dalla partecipazione ad altre 
esperienze culturali e politiche, che per i partiti per i 
quali ci sarebbe il rischio che a un certo punto vivano 
una vita staccata dai lavoratori. 

FONTANA - Il discorso sulle incompatibilità è sempre 
stato un discorso strumentale. D'altra parte è ormai uni
voco l'atteggiamento nell'ambito delle avanguardie inter
ne delle varie organizzazioni della non accettazione delle 
incompatibilità generali. 

Non a caso queste battaglie sono avvenute sempre a 
destra. Oggi un elemento che ci aiuta a sdrammatizzare 
questa vicenda è una certa consapevolezza che il processo 
unitario non può non portare ad un collegamento reale 
con le forze organizzate della classe operaia. Di <:onse
guenza anche quest'ultima resistenza che stanno facendo 
le componenti moderate all'interno del movimento sinda
cale è storicamente sconfitta. Mi sembra che a questo 
punto il problema vada assolutamente declassato. Non 
vale la pena di dargli più rilievo. 



tecnici rappresenta sicuramente 1'applicazione 
tecnologicamente più avanzata di que
sti principi. • il Quando le lotte operaie banno pre-

.. so di mira proprio l'organizzazione La sentme a apitalistica del lavoro, contestando-
• ne la scientificità e mostrandone la Corporatl' ~a strumentalità ris~tto ~ ~r~fitto, è in-
. V ~ dubbio che per 1 tecn1c1 e stato un 

di Piero Bizzarri 

N on è un caso che sia stato un 
« tecnico » (sia pure con li~en

za « di scrivere ») e non Agnelli o 
Pirelli ad iniziare nel 1971 la cam
pagna antisindacale. Non è un caso 
neppure che quella campagna sia stata 
basata sul terrorismo col preannun
zio di cataclismi economici che sareb
bero derivati al paese dalle inaudite 
richieste operaie di « fare l'automo· 
bile » con procedimenti diversi da 
quelli impiegati dall'ormai mitico Hen
ry Ford I. 

Nel corso del 1970, infatti, la ca
tegoria dei tecnici dell'industria (e 
con questo termine intendiamo chiun
que fornisca all'azienda forza lavoro 
intellettuale utilizzata in settori spe
cialistici) che nell'autunno del 1969 
era stata protagonista, a fianco degli 
operai, delle agitazioni per i rinnovi 
contrattuali, aveva dato segni di stan
chezza e, in alcuni casi, addirittura 
rotto un'alleanza che negli anni 1968-
1969 aveva preoccupato enormemen
te i datori di lavoro. La massiccia 
opera di persuasione (e in alcuni casi 
di intimidazione) messa in atto per 
recuperare questa frangia di lavora
tori, tradizionalmente alleata dell'im
prenditore, rientra in una strategia 
più ampia volta alla ricomposizione 
del blooco borghese di cui i tecnici 
rappresentano uno dei settori chiave, 
data la loro collocazione nel processo 
produttivo, a diretto contatto con la 
classe operaia. 

La presunta validità scientifica de
gli strumenti organizzativi utilizzati 
dal sistema capitalistico per garantire 
livelli crei.centi di efficienza, costituì· 
sce il background culturale che la stra
grande maggioranza dei tecnici ha ac
quisito nella scuola e nei corsi di for
mazione aziendale. Il maggior nume
ro di pezzi con il minor numero di 
unità di tempo, al minor e.osto pos
sibile: questi i principi della «fede 
produttivistica » alla quale qualunque 
tecnico attribuisce portata universale. 
E la ci1tena di montaggio delle auto 
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momento difficile. E' vero che la 
i.ressa organizzazione capitalistica del 
lavoro, port,;ita alle sue estreme con
seguenze, ha messo in atto, anche ne~ 
confronti dei tecnici, un processo di 
marginalizzazione, richiedendo loro co
noscenze professionali sompre più va
ste per impieghi aziendali sempre pi~ 
specialistici. Ma è anche vero che 11 
recupero almeno parziale di questo 
tipo di frustrazioni attraverso una fai. 
sa identificazione della propria collo
cazione nella struttura aziendale è resa 
possibile dalla matrice borghese di 
provenienza propria dei tecnici in tut
te le sue valenze: dai simboli di pre
stigio a certi valori culturali, non ul
timo quello della neutralità della scien
za e delle sue applicazioni. 

I temi, prevalentemente corpo-. 
rativi, delle rivendicazioni dei tecnici 
·e che, tra l'altro, nelle piattaforme c~n
tratruali dell'autunno erano state giu
stamente sacrificate alle richieste cen
trate sulla parità operai-impiegati), 
non hanno sicuramente la forza per 
1esistere in una lotta i cui esiti met
tano in discussione un sistema orga 
nizzativo il cui perfetto funzionamen
to è proprio responsabilità dei tecnici 
garantire. Sono le contraddizioni che 
i padroni cercano di cogliere, favoren
do questo dialogo tra « te.onici » sulle 
conseguenze delle lotte sindacali, dia
logo al quale danno spazio e risalto 
d'ee<:ezione avvalendosi di tutti i mass
media. 

E' questo un esempio concreto di 
come può e deve essere messa in atto 
una autentica politica delle alleanze 
che eviti alla classe operaia i pericoli 
d1 un isolamento, le cui consegue.n2e 
ormai conosciamo da troppi anni e 
che rischiano di divenire disastrose in 
un momento come quello attuale, in 
cui la destra, messa alle e.orde, è di
sponibile per rimettere in discussione 
le stesse istituzioni democratiche. Si 
rende quindi necessaria un'azione di 
sinistra volta a ricacciare indietro 
l'anima corporativa che guadagna facil
mente spazio tra i tecnici per tendere 
ad unificare la categoria ad un livello 
politico più elevato. Occorre cioé dire 
chiaro a questi lavoratori che le lotte 
per cambiare l'ol'ganizzazione del la
voro non rappresentano un rigurgito 
di luddismo, ma sono dirette anche a 

dare maggiore dignità al ruolo del tec
nico togliendolo da quello di « cane 
da guardia » dei lavoratori per conto 
del padrone, per affidargli mansioni 
veramente tecniche e a più alto li
vello. Ma vanno anohe sconfitti l'ope
raismo volontaristico e le troppo sche
matiche accezioni del concetto di cen
tralità della classe operaia, che fini
scono col divenire le cause prime del-
1 'isolamento e che di tanto in tanto 
sembrano prevalere nelle organizza
zioni sindacali. 

Impostata in questi termini, una 
politica verso i tecnici non corre al
cuno di quei rischi corporativi a cui 
potrebbe altrimenti essere esposta, 
ma apre un dialogo la cui strategia è 
quella di coinvolgere neHe lotte dei 
lavoratori tutte le esperienze e le ca
pacità che questi hanno storicamente 
cumulato per utilizzarle finalmente .illa 
realizzazione di un nuovo sistema pro
duttivo centrato sulla persona del la
voratore e non sul profitto. Certo, 
non è una operazione facile e soprat
tutto non è un'operazione realizzabile 
« a freddo », ma si tratta di un di 
s::orso politico che deve ricen:are e 
trovare la necessaria concordanza con 
tutte le occasioni di mobilitazione e di 
movimento alle quali i sindacati danno 
vita nel tentativo di modificare i rap
porti sociali dentro e fuori la fab
brica. 

E' anche un lavoro lungo, sopr'\t· 
tutto negli esiti, ma non è più rinvia
bile se non si vuole che gli equilibri 
politici del nostro paese anziché su 
posizioni più avanzate si riformino 
sulle tradizionali basi di compromesso 
tanto connaturali alla nostra borghe
sia di cui i tecnici debbono divenire 
l'ala avanzata e non la solerte senti
nella che presidia i luoghi e i metodi 
dello sfruttamento. 

• 
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cnen 

L'atomo 
povero e 
lSUQl 
pro teti 
di Gino Speciale 

T ra il nove ed il dieci marzo sono 
state dedicate due tornate di di

scussioni parlamentari a mozioni che 
toccavano le prospettive dell'impiego 
dell'energia nucleare in Italia ed in 
particolare la sorte dell'ente atomico 
nazionale, il CNEN. Il Comitato nu
cleare ha concluso a fine '69 il suo se
condo piano quinquennale e da allora 
vive alla giornata; poiché la commis
sione direttiva che lo guida è scaduta 
dalla fine del '68, è facile ricavare 
quanto acuto sia lo stato di crisi in 
cui versa. Il terzo piano del CNEN 
- per la verità, la seconda stesura 
del piano - è pronto da poco meno 
di un anno, il CIPE attende di discu
terlo da vari mesi. I parlamentari ave
vano dunque dei punti di riferimento 
abbastanza precisi, ma i discorsi che 
hanno imbastito sono sembrati cade
re dal cielo. Colpisce soprattutto l'enor
me divario fra la materia predisposta 
per l'analisi del CIPE e quella a 
conoscenza dei parlamentari. Il « pac
chetto » CIPE oltre al piano 
CNEN ha all'ordine del giorno 
una proposta del prof. A. Angelini ed 
un'altra della Marina Militare che 
~revede la realizzazione di una nave 
a propulsione nucleare. 

Si dà quindi motivo di riflettere 
su un fatto tutt'altro che banale. Nel 
momento in cui l'autorità di governo 
~i appre'\ta a definire una politica di 
iniziativa in campo nucleare che cer
tamente avrà un peso considerevole 
sul futuro energetico del Paese, i par
lamentari chiacchierano di mille cose, 
magari interessanti, ma mostrano vi
s:bilmenre di ignorare i temi di fondo 
del d1ba1dto 

A chi osserva la dinamica di certi 
avvenimenti a volte sfugge la ragione 
per cui fra questi personaggi si de
terminano Jiaframmi cosl spessi. Per 
capire di cosa si parla si tenga conto 
che, approvando i tre punti all'ordine 
del giorno, i ministri CIPE assume
ranno un impegno di spesa di almeno 
700 miliardi. Evidentemente la nostra 
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è una democrazia troppo imperfeua 
ed è certo improbabile che questo si 
verifichi per caso. Ciò che si vedrà 
più avanti mostrerà che, almeno in 
questo caso, agiscono forze e interessi 
cui fa comodo uno sbilenco gioco delle 
parti. 

Due sono i problemi di fondo che 
le autorità di governo devono affron
uire. Devono dare un assetto ragio
nevole e chiaro soprattutto ai rap
porti tra l'ente di ricerca e l'industria 
interessata ali' affare nucleare, per un 
verso, e regolare l'intesa tra il primo 
e l'ente elettrico. Se a ciò non si ar
riverà in breve, non ci sarà akuna 
seria prospettiva di .tradurre l'apprez
zabile sforzo di ricerca tecnologica si· 
nora sostenuto nel settore atomico in 
affare industriale. Un .secondo proble 
ma che attende soluzione riguarda lll 
strategia internazionale. Qui il ven
taglio degli interessi è cosl vasto e 
comple~•o che solo per una porzione 
ristretta potranno essere coperti in 
casa e per farlo in modo conveniente 
dovrà essere per tempo definita una 
intelligente strategia dei collegamenti 
internazionali. 

Se è vero che oggi non si parte 
:fa zero, è tale il numero degli errori 
:cmmessi in passato che la situazione 
cggi si presenta notevolmente dete· 
riorata. Prova ne é il fatto che i par· 
lamentari discutono pressoché al buio, 
H CNEN è in crisi, l'industria brilla 
per la sua inerzia. 

Proviamo a scendere ai dettagli. Il 
Comitato nucleare ha dieci anni di 
attività alle spalle; ha speso 175 mi
liardi in ricerche che non hanno an
cora consentito di giungere a grandi 
impianti d'interesse industriale. L'Ita
lia ha scoperto molto tardi la qualità 
economica dell'uranio e questo anche 
perché ha creduto che l'Euratom -
lo strumento di collegamento con gli 
a!tri paesi dell'Europa continentale -
potesse rappresentare la scorciatoia 
buona per assicurarsi una caratura nel 
pacchetto dell'energia atomica. Così 
si è ceduto il centro atomico di Ispra 
alla Comunità e s'è dovuto prendere 
atto del fallimento comunitario per 
tornare a riflettere in termini meno 
fumosi e più realistici. 

Il CNEN al suo interno ha comin
ciato da qualche anno a pensare in 
modo più serio a ciò che gli tocca 
fare. Sfortunatamente al vertice ha 
avuto una commissione direttiva piut
tosto sensibile al quieto vivere e qual
cuno addirittura convinto che non sia 
per niente il caso di cercare una via 
italiana all'energia elettronucleare. Chi 
dirige l'ente elettrico teme che una 
seria iniziativa nel campo della pro-

duzione elettrica per via nucleare pos
sa legargli le mani e fa di tutto, pre
sente com'è all'interno della commis
sione direttiva del CNEN, per frenare 
ogni spinta. Un contrasto del genere 
si è avuto anche altrove (in Francia, 
Gran Bretagna), ma è stato compo
sto a livello politico senza sacrificare 
le esigenze proprie dello sviluppo tec
nologico. 

Da noi il conflitto non è nemmeno 
esploso. Il CNEN ha finito per adat
tarsi ad una vita grama, dietro pro
grammi velleitari per un verso ed in
consistenti di fatto, ed alla soglia de
gli anni Settanta è arrivato con una 
serie di « grandi programmi » della 
cui validità al suo interno molti du
bitano e tante piccole attività minori 
che si direbbe servano a far mucchio. 
rer conto suo l'ENEL ha ordinato in 
America (di fatto) una nuova cen
trale atomica e deciso di non fare 
altri spropositi per il prossimo <futuro. 

L'ente nucleare gioca tutto sul PEC, 
un esperimento avanzato che dovreb
be consentire ai tecnologi di casa di 
padroneggiare le tecniche delle pile 
atomiche « veloci ». Si tratta di una 
via per la produzione di energia che 
consente di sfruttare la materia prima, 
l'uranio, nella maniera migliore. Si è 
però in una fase sperimentale, ancora 
lontana dalle applicazioni concrete; 
solo tra una diecina d'anni si saprì1 
se questa linea sarà matura per lo 
sfruttamento industriale. 

Il CNEN propone pure lo sviluppo 
di un altro tipo di pila attraverso il 
progetto CIRENE, ma sono molti a 
chiedersi se non convenga considerar
lo un impegno di trascurabile impor
t&nza. In ogni caso la pista lungo la 
quale si muove l'ente atomico riguar
da un futuro abbastanza lontano dalle 
contingenze del mercato. A proposito 
di ciò che interessa oggi si è più cauti 
e sfumati. Il nodo del problema è il 
combu~tibile nucleare. La nostra in
dustria non ha le conoscenze che le 
consentano di fabbricare i componenti 
essenziali di una centrale atomica, ma 
le barre d1 uranio potrebbe saperle 
fare tra non molto. L'esperienza ac
quisita dal CNEN consente, a parere 
d: quanti l'hanno fatta, di metterci in 
grado di fore da noi. 

Il combustibile può farci entrare su· 
bito nel mercato e sfuggire alla totale 
soggezione esterna. Conta soprattutto 
il fatto che un tale tentativo mette· 
rebbe alla frusta le iniziative nazio
nali e costringerebbe l'ente elettrico a 
definire una politica per l'energia elet
tronucleare. Per ora a fabbricare il 
combustibile sono in tre (IRI, ENI e 
Fiat) ma possono farlo su licenza 
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americana o britannica. Tre anni fa 
il CIPE ha accettato questa logica ed 
ha di fatto impe.dito che si desse ori
gine al tentativo di assumere l'inizia
tiva· molta acqua è da allora passata 
inv~o sotto i ponti del Tevere. 

In Francia, in Germania, si è ra
gionato in modo molto diverso ed 
ora la situazione da quelle parti ap
pare ben diversa dalla nostra. Ma per 
correre il rischio di assicurarsi una 
ferra di mercato occorre dar vita ad 
un organismo capace di muoversi coi 
suoi piedi; si ha bisogno cioé di com
porre i tre spezzoni in un'unica azien
da e di metterli d'accordo con l'ente 
dt ricerca. Parallelamente sarà neces
sario che l'ENEL vari un piano d'im
piego delle centrali atomiche. Il di
scorso, come si avverte subito, ap
pare imbrogliato. Mettere d'accordo 
tre imperi industriali di quella forza 
cd assegnare la leadership ad uno di 
essi è un'impresa difficile ed altret
tanto complesso si presenta il pro
blema di convincere l'ente elettrico ad 
accettare una linea obbligata di svi-
!uppo tecnico. · 

Abbiamo perso - si dice da tem
pc al CNEN - l'autobus di oggi, e 
stiamo attenti a non perdere quello 
di domani. Se però questa situazione 
non s.irà risolta l'autobus tornerà cer
to 3 passare ma non per prenderci a 
bordo. Il mercato della impiantistica 
elettrica è un affare di .miliardi di 
dollari per anno. Chi se lo assicura 
oggi ben difficiLnente se ne lascerà 
sfilare un pezzetto da chicchessia do
mani. Se non ci fosse l'esperienza 
fatta dall'ENI in materia petrolifera, 
basterebbe l'esempio dell'IBM nel 
campo dei calcolatori elettronici a di
mostrarlo. Chi non fa nulla per assi
curarsi uno strapuntino oggi, domani 
vivrà d'espedienti. 

Per conto suo l'ENEL caldeggia 
una proposta di associazione per i 
reattori « veloci » a due iniziative che 
maturano in chiave europea. Si vuole 
che l'Italia intervenga nel finanzia
mento cli due prototipi - di tecnolo
gia francese l'uno, tedesca l'altro -
e favorisca per questa strada la con
centrazione degli 5forzi a livello con
tinentale. Noi in que5te imprese co
muni apporteremmo solo tanti soldi 
- almeno trecento miliardi - con
tribuendo alla costruzione delle opere 
civili il cui contenuto tecnologico è 
di scarso interesse. Francesi e tede
schi sono vivamente interessati alla 
cosa. 

Con questo espediente il PEC, che 
pure si prevede debba costare cento 
miliardi, assume il ruolo di un'espe
rienza marginale ed il CNEN di un 

ASTROLABIO - 22 aprile 1971 

accidente privo di significato. Si pro
fila così un indirizzo che ha pure un 
significato rpolitico: l'ente di ricerca 
può trastullarsi coi suoi « grandi pro
getti» pieni di aria; le centrali elet
triche alimentate da uranio, quando 
sarà il caso, saranno costruite sotto 
licenza. 

A questo punto è il caso di rico
minciare il discorso da zero. Al CNEN 
dicono: se il CIPE approva la pro 
posta Angelini, per l'ente nucleare 
non c'è più ragione d'esistere. Solo 
che non lo dicono ad alta voce. Chi 
dovrebbe parlare è proprio la persona 
che non tradl neppure un gesto di 
stizza quando il centro di Ispra fu 
ceduto all'Euratom; allora chiese solo 
una poltrona di ricambio e l'ebbe. Ora 
è stato rassomigliato in Parlamento 
« alle tre scimmie: non vede, non sen 
te e non parla se non nei salotu 
:iella Milano bene ». In cambio sa 
servirsi del potere di cui dispone per 
operazioni di bassa cucina contro chi, 
dentro o fuori dell'ente, lo critica. 

L'industria tiene a bagno maria le 
sue poche diecine di tecnici in at
tesa di tempi migliori. Solo l'ENI 
mostra qualche segno di impazienza, 
ma ha tali rogne da risolvere per ora! 

Si capisce perché al CNEN, a que
sto punto, si pone l'accento sull'auto· 
bus di domani (il PEC) e sulla nave 
nucleare. Sono scelte meno ingom
branti e che non creano fastidi. 

In Italia sono stati consumati nel 
corso del '70 circa dieci milioni di 
tonnellate di olio combustibile per 
alimentare le centrali elettriche. Costo 
approssimativo: 120 miliardi di lire. 
Ogni anno un tale esborso va aumen
tato del nove per cento; prima ancora 
che chiuderà il decennio sarà certa
mente raddoppiato anche perché i 
paesi dove si produce il petrolio si 
sono fatti più esigenti. L'energia elet
trica, che per un paese industriale è 
come l'ossigeno per l'uomo, ha un 
cordone ombelicale che la lega ai pa
droni del petrolio i quali a loro volta 
sentono il fiato caldo dei paesi arabi. 

L'Europa sta bruscamente sveglian
dosi da un sonno che credeva dovesse 
durare a tempo indeterminato. Brucia 
ora seicento milioni di tonnellate di 
petrolio per anno contro la trentina 
di venti anni fa. Se vorrà disporre di 
un'alternativa a breve scadenza, do
vrà far ricorso in tutta fretta all'ura
nio. L'esempio americano può servirle 
da punto di riferimento. In Usa il 
maggior prezzo degli idrocarburi ha 
da qualche anno provocato un cambio 
d'indirizzo. I costruttori di centrali 
elettronucleari hanno in carnet o già 
completato 110 impianti di produzio-

ne elettrica per una 1potenza ohe è di 
5-6 volte superiore a quella italiana. 

Il governo francese ha rapidamente 
colto al volo la minaccia medio-orien
tale per riprendere con vigore l'inizia
tiva nucleare. Metterà in cantiere tre 
nuove centrali entro il prossimo anno, 
ha preso accordi con l'Unione Sovie
tica per la fornitura di uranio e pro
posto un progetto di « arricchimen
to » dell'uranio per un'iniziativa a li
vello continentale. 

In Italia si osserva invece uno 
strano silenzio. Si sono costruite tre 
centrali nucleari quando il petrolio 
non era appesantito da un carico di 
rabbia ed ora che si corre il pericolo 
di pagarlo a caro prezzo si traccheg
gia tra Scilla e Cariddi. Si direbbe 
che non si avverta a sufficienza il ri
schio cui siamo esposti. Questo suc
-:ede perché la questione pone pro
blemi delicati di equilibrio tra i po
tentati che monopolizzano l'iniziativa 
pubblica e questo paralizza tutti. 

Nicchiano al CNEN convinti come 
sono i pochi che comandano che sia 
l'unico modo di garantirsi una pol
trona da qualche parte in ogni caso, 
mer1tre ' 1'ENEL sceglie di tenersi le 
mani libere (anche dalle grane). L'in
dustria ha altre gatte da pelare e non 
è molto convinta che la carta dell'in
novazione tecnologica sia di sua con
venienza. Ciò spiega rutto, a comin
ciare dal fatto che l'informazione non 
circoli ed i parlamentari si perdano 
in chiacchiere. 

Se, tiuttavia, non si vuole buttar.-: 
al vento il solo apprezzabile capitale 
di nuova tecnologia che il Paese ha 
acquisito « in proprio >~ nel corso de
gli ultimi venti anni spendendo forte, 
è inevitabile che il tema debba tor
nare in Parlamento ed all'attenzione 
pubblica col dovuto risalto. 

Non si possono, peraltro, impegna
re settecento miliardi senza una lo
gica attendibile. Il « pacchetto » da 
mesi in attesa dell'esame del CIPE 
è scottante ed è bene che venga di
scusso in pubblico prima di prendere 
ogni decisione. Il problema è comples
so e può aver bisogno della testimo
nianza dei tecnologi (non solo di 
quelli di parte) e di quanti non pren
dono contratti dai gruppi qui richia
mati. E' visibile il fatto che si corre 
il rischio non solo di fare una cat
tiva scelta in materia di politica della 
energia, e più in generale dell'innova
zione tecnologica, ma di vedersi di
storcere gli strumenti della normale 
dialettica democratica. Questo deve 
far riflettere ogni cittadino e stimolare 
a correre ai ripari. • 
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cina-usa Vietnam e, dopo una immediata tre
gua d'armi, la pace si può conclude-

A • re rapidamente; 2) piantatela di bom
bardare il Nord con teorie ipocrite 

R[llg pano quali_la.« reazione protetti~a »; 3~ met-

t 
.I.. .ac> tetev1 rn testa che a Saigon s1 può CO erzo concludere un accor?o con il Viet: 

cong solo a patto d1 un governo d1 • d coalizione capace di garantire la neu-1ncomo o tralità! oltre che l'indipendenza, del 
Sud-Vietnam. 

S i temeva che la più che ventenna
le partita fra Cina e America finis-

se (o cominciasse: secondo i canoni del
la guerriglia di massa) a bombe atomi
che, e invece è arrivato il ping pong. 
Molti ci hanno riso sopra, alcuni sono 
rimasti increduli, altri - per vari mo
tivi - si sono arrabbiati (o perché 
suppongono incrinata la purezza rivo
luzionaria maoista, o perché, come i so
vietici, vedono rosso ogni volta che 
Pechino sale alla ribalta internazio
nale). 

La « diplomazia del ping pong », 
:nvece, ha un semplice retroscena, se 
\'Ogliamo chiamarlo cos1 · è il falli
mento dell'operazione Laos, e quindi 
il fiasco solenne della cosiddetta « viet
namizzazione » della guerra nel Sud
Est asiatico. Come si sa, Nixon spe
rava di mettere in piedi un esercito di 
ventura con i generali-burattini di Sai
gon (Thieu, Cao Ky, Khiem, auto
proclamatisi presidente, vice presiden
te e primo ministro dcl Sud-Vietnam). 
Si è scoperto che sono solo burattini, 
e neppure generali, tanto meno stra
teghi. Nel loro tentativo di invadere 
il Laos le hanno prese di santa ragio
ne, malgrado la colossale copertura lo
gistica ed aerea americana. Adesso, teo
ricamente, Casa Bianca, Dipartimento 
di Stato e Pentagono dovrebbero tira
re le somme. Bisogna vedere se saran
no capaci, i cervelli di Washington, di 
arrivare alla conclusione giusta. 

Con l'invito cinese alla squadra ame
ricana di ping pong c'è stata una mos
sa diplomatica nord-vietnamita di estre
mo interesse. Xuan Thuy, al tavolo di 
Parigi, ha preso una iniziativa che in
tegra e spiega quella di Ciu En-lai. Il 
delegato di Hanoi ha rilanciato le 
trattative « schiacciando » la pallina di 
celluloide, in faccia agli americani, a 
migliaia di chilometri di distanza dal 
tavolo in cui erano impegnati i gioca
tori cinesi e statunitensi. Xuan Thuy 
ha detto al rappresentante di Nixon: 1) 
fissate una data « ragionevole » per il 
ritiro totale delle vostre truppe dal 
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Nixon, almeno stando alla intervista 
televisiva di venerdì 16 aprile, non 
ha raccolto il rilancio cino-vietnamita, 
o - se volete - ha tentato di resti
tuire la pallina di cdluloide per evi
tare la « schiacciata» dall'avversario. 
Il gioco, quindi, C'.)ntinua, ed è pre
mJturo scommettere sul risultato. Ciò 
non toglie che la situazione sia in 
estremo movimento, aperta alle più 
grandi speranze o alle maggiori delu
sioni. 

A febbraio, quando gli americani 
fecero invadere il Laos, si profilò net
ta l'ipotesi terrificante di un urto ar
mato fra Cina e America. Ciu En-lai; 
con perfetto tempismo, si recò in Nord
Vietnam e garantì Hanoi in caso di 
invasione del suo territorio, parte in
tegrante del « campo socialista ». Gli 
americani, malgrado le loro interpreta
zioni ufficiali minimizzatrici, hanno 
capito benissimo che Pechino non 
scherzava, tant'è vero che hanno in
cass.1 la sconfitta di Thieu e soci 
in .• os. Fra non molto sentiremo 
dire che il signor Henry Kissinger, 
gran teorico, stratega e consigliere di 
Nixon, aveva previsto tutto: la bato
sta di Thieu, l'apertura cinese e viet-

1mita, e tutti gli sviluppi positivi che 
ne verranno. Oddio, Kissinger non è 
privo né di immaginazione né di cini
<;mo: in linea teorica si può persino 
ammettere che abbia deliberatamente 
voluto dimostrare quanto siano inca
paci i generali di Saigon per uscire, 
in qualche modo, dall'assurdo della 
« vietnamizzazione » armata, al fine 

• di arrivare alla « vietnamizzazione » 
pacifica, sia pure usando il mezzo ci
nico di non pochi massacri (evitabili 
senza l'operazione Laos) per convince
re Nixon e il Pentagono. A volte le 
strade della pace passano per sentieri 
tortuosi (come quello di Ho Chi Minh 
che gli americani volevano far occupa
re o almeno distruggere: figurarsi se 
era possibile, dato che tutto il Sud-Est 
asiatico è un sentiero di guerriglia, e 
dato che la Cina ne è il prolunga
mento). 

Le mosse diplomatiche cino-vietna
mite sono più che mai combinate, ba
sta vederne i tempi: Ciu En-lai va a 

Hanoi nel momento più delicato, e 
muta radicalmente le regole del gioco, 
impegnando la Cina « al massimo dei 
sacrifici nazionali », cioè all'intervento 
per proteggere il Nord-Vietnam; •di
mostratisi deliri mentali i piani stra
tegici del Pentagono e dei generali 
di Saigon, Le Duan, segretario del Pc 
nord-vietnamita, passa per Pechino 
per concordare la mossa successiva, e 
poi va a Mosca al 24. congresso del 
Pcus, dove cerca di rabbonire il diffi
dente Brezhnev; poi arriva a Mosca, 
da Parigi, Xuan Thuy, il quale vede 
Le Duan, torna al tavolo dei nego
ziati e, dopo la lunga assenza per pro
testa in seguito all'avventura laotiana, 
rilancia la trattativa, nel momento stes
so in cui Ciu En-lai apre la porta ai pri
mi americani che preferiscono lo sport 
alle atomiche. Per ora siamo fermi 
a questo punto della partita. 

Merita segnalare un altro paio di 
fatti. Il primo riguarda l'Urss, il se
condo l'America. Al 24. congresso di 
Mosca, Gromiko, a un certo punto, 
disse che a certuni stavano saltando 
« i nervi »: si riferiva esplicitamente, 
alla situazione indocinese, e parlava 
di Pechino; era la tesi, cara in quel 
momento al Cremlino, con cui si vo
leva dimostrare che i maoisti stavano 
pericolosamente « estremizzando » la 
guerra (era l'anticamera della scon
fessione non solo di Mao ma pure di 
Le Duan, i quali, invece, dimostrava
no di avere i nervi ben saldi). In real
tà, nel comunicato cino-vietnamita con
cluso durante la visita di Ciu En-lai 
a Hanoi, c'era l'offerta, dopo l'impe
gno militare, di riprendere il negozia
to (forse con una conferenza interna
zionale alla quale l'Urss non si vedreb
be certo sbattere la porta in faccia, 
nè dai cinesi nè dai vietnamiti). Quan
to agli americani, hanno nel cassetto 
la soluzione fin dal 1963 (presidenza 
John Kennedy): il generale neutrali
sta Duong Van Minh, detto « Big » 
Minh, che i vietnamiti considerano in
terlecutore valido (precisa dichiarazio
ne della signora Binh, ministro degli 
esteri del Vietcong). In sostanza, gli 
americani fanno la guerra da almeno 
otto anni, con Johnson e Nixon, «per 
niente», anche se dietro il « niente » 
vi erano interessi finanziari (guerra 
matrice di profitti) e .strategici (sfida
re la Cina). La «scalata» terrestre 
teorizzata da Kissinger ha chiarito il 
gioco: si approderebbe alla guerra ci
no-americana. Di qui, forse, il ripen
samento americano: se sarà in favore 
della pace vedremo presto un colpo 
di Stato a Saigon, in favore di « Big » 
Minh. L. Va. • 



la sinistra 
e l' europa A rimorchio 

del padronato? 
Un contributo al dibattito per una 
strategia marxista ·'multinazionale,, 
di Guglielmo Angeli 

e 6sì come si è sviluppato fino ad oggi, il processo d'integrazione europea si inserisce, pur con delle 
caratteristiche che gli sono proprie, nel quadro più generale dell'interpretazione del capitale a livel

lo mondiale. Di questo fenomeno sono evident~ da tempo le conseguenze più immediate e macroscopiche 
sia a livello economico che politico. Sul piano economico si è raggiunto essenzialmente un certo grado di 
integrazione « negativa » che ha portato alla riduzione delle frontiere nazionali e alla istituzione di una 
area doganale, ciò che ha permesso un enorme sviluppo degli scambi e la creazione di un terreno di ma
novra ideale per qu:\lche decina di società multinazionali americane e per qualche grande società europea. 
Sul piano politico il capitale tende a recuperare, g livello transnazionale, la libertà di manovra parzial
mente compromessa a livello dei singoli paesi e a privare di una parte sostanziale del suo contenuto le 
obiettivo tradizionale delle sinistre e cenci. I1 -,ostanza, questa logica da capitalistica, nè gl\l(, ,1re la carta ddl 1 

cioè il controllo dei centri nazionali di espansionl cende a riprodurre quella difesa dell'economia e dell'indipcndcn
pocere economico. situazione che negli Usa ha visco nel za nazionale. Ciò significherebbe ovvia-

E' difficile al momento attuale pre- bilancio federale lo strumento privi- mence non tener conto dell'oggettività 
vedere se il capitalismo eur0peo si ac- legiato per una politica di espansion~ dcl processo in corso e voler combat
contencerà di uno sviluppo subalterno dei grandi trusts. Il capitalismo europeo cere una battaglia già perduta in par
rispecco a quello americano o se inve- inoltre, per esser tale, ha bisognv di tenza e che per giunta non potrebbe 
ce cercherà di superare le proprie con- una infrastruttura socio-economica che che trovare l'appoggio dei settori ca
traddizioni interne e di mettersi in po- non sarà la somma di quelle nazionali, pitalistici più arretraci e in generale 
sizione competitiva nei confronti di ma la risultante di politiche specifiche delle forze più conservatrici della so
quest'ulcimo, sia all'interno dell'area d'investimento e di spesa. Come logica cietà. La sinistra non può neppure se
comunitaria, sia all'esterno. Ciò che pc- conseguenza, si sta delineando un cer- guire quella strada che la porta ad 
rò imporrebbe al capitalismo europeo to « nazionalismo europeo » tendente affiancarsi al processo integrativo ca
un enorme sforzo di razionalizzazione a riprodurre in campo economico, mo- pitalistico accettandone i metodi e i 
i cui costi verrebbero pagati non solo netario e militare, rapporti esterni del- contenuti nella speranza che a lungo 
dalle classi operaie, ma anche da strati la stessa natura di quelli dell'imperia termine esso porti alla costituzione di 
importanti della piccola e media hor- lismo americano. un'Europa politica in seno alla qua-
ghesia. le potrà essere successivamente inse-

Comunque, fin'ora, l'intensificarsi Di fronte a questo processa di mte- rita una battaglia per il raggiungimen-
della concorrenw internazionale e il to di obiettivi di democrazia sostan-grazione e all'assetto istituzionale che 
confronto con l'industria americana e ziale e di socialismo. Posta di fronte 

ne deriva, la sinistra marxista non Il h 
giapponese fanno sentire il loro peso a a rie iesta di una spesa pubblica 
e sollecicano uno sforzo innovativo e può certamente nè difendere la picco- europea, questa strategia di fianchcg 
razzionalizzatore continuo. Da questo la impresa contro la concentr;1zinne -+ 
punto di vista, l'aspetto più saliente 
delle nuove tendenze del capitalismo 
europeo è rappresentato dalla necessità 
di una spesa pubblica europea. Se in
fatti il capitalismo è sempre stato at
taccato ad un certo tipo di spe

sa pubblica come l'edera al mu
ro, oggi più che mai l'evoluzione 
dei seccori strategici per lo sviluppo 
del profitto (informatica, elettronica, 
aeronautica, settore nucleare e più in 
generale tutti i settori ad alto conte
nuto cecnologico) esige una partecipa
zione determinante dei poteri pubbli
ci come principali finanziatori e acqui- 1\lt111i./estanti a Bmxi:lles 
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giamento porterà a barattare il rico
noscimento di questa necessità con la 
creazione a livello europeo di quelle 
istituzioni di tipo classico (Parlamen
to Europeo ed Autorità esecutiva for
malme:ite responsabile di fronte ad 
esso) che dovrebbero permettere alle 
sinistre di ritrovare a livello sovra
nazionale quei punti di riferimento 
perduti a livello nazionale. Questa stra
tegia a rimorchio è illusoria e riman
da ad un tempo indeterminato il con
seguimento di certi obiettivi sostanzia
li e non solo formali. Infatti le strut
ture economiche e i rapporti di forza 
ad esse soggiacenti saranno già rigi
damente determinati prima della loro 
istituzionalizzazione formale a livello 
europeo. Oggi larghe frange della si
nistra di classe, rimasta per lungo tem
po estranea al fatto europeo, rischiano 
di venir recuperate a questo tradiziona
le discorso socialdemocratico. 

A questa politica attendista, che smo
bilizza il potenziale di lotta delle si
nistre in campo europeo, va contrap
posta una strategia alternativa che ri
sponda all'internazionalizzazione del 
capitale con l'internazionalizzazione del
le lotte, ma che non si limiti a que
sto semplice enunciato e sia invece 
capace di mobilizzare sempre più am
pi schieramenti di lavoratori europei, 
attorno a degli obiettivi di classe pro
posti come temi di dibattito e di lot
ta. Non significa che non ci debba es
sere anche un impegno per una « de
mocratizzazione » delle istituzioni eu
ropee, ma non dobbiamo farci illusioni 
sulla possibilità di rcaliuare rapida
mente una trasformazione radicale dei 
meccanismi comunitari e sopratutto 
sull'effettiva portata di classe di questa 
trasformazione. Sarebbe quindi un gra
ve errore limitarsi ad enunciare questo 
tipo di obiettivi ed anche ad imposta
re la lotta per 1 aggiungerli, disinteres
sandosi dell'essenziale. L'essenziale è 
la costruzione continua dell'integra
zione europea, le reti di decisioni che 
giorno per giorno vengono prese nel-
1 'ambito della Comunità e che tendo
no a cristallizzare una determinata con
cezione della realtà economica e so
ciale, alla quale non possiamo certa
mente consentire. Tale alternativa quin
di è possibile, nella misura in cui pren
dendo appunto coscienza che l'Europa 
di domani sarà la somma delle politi
che attuali e la risultante dci progres
sivi rapporti di forza, si sarà in grado 
più che adesso di intervenire diretta
mente sul processo integrativo euro
peo individuandone i punti determi
nanti e le contraddizioni. 
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Questo vuol dire prendere pos1z10-
ne nei confronti di quelle politiche che 
verranno mano a mano proposte e at
tuate a livello europeo (Piano Werner, 

.Piano Mansholt, Memorandum sulla 
politica industriale, etc .. ) individuan
done gli aspetti che sono più chiara
mente in contrasto con le esigenze dei 
lavoratori e che, per l'impatto che han
no sulle loro condizioni di vita, pos
sono avere una funzione mobilizzatri
ce. In questo senso la migliore e più 
immediata risposta al Piano Werner 
può essere, a livello europeo, un ri
lancio delle lotte contro ogni politica 
dei redditi (implicita nel tentativo di 
stabilizzazione monetaria) e a livello 
più specificamente italiano, un'accre
scersi delle lotte per le riforme (che 
rischiano di essere ritardate in quan
to causa di inflazione e quindi ele
mento perturbatore del delicato equi
librio su cui poggia il sistema). Per 
quanto riguarda poi il settore agri
colo, occorrerà una politica capace di 
mobilizzare le masse contadine su de
gli obiettivi che pur essendo parziali 
(riforme e sviluppo delle regioni rura
li, istituzione di organismi associativi 
a tutti i livelli di attività, nuovi rappor
ti con le industrie trasformatrici, etc ... ) 
possono far saltare l'attuale tentativo 
di mediazione tecnocratica fra gli in
teressi corporativi e parassitari e le 
esigenze razionalizzatrici di una ristrut
turazione neocapitalistica . 

Nei confronti poi della politica in· 
dustriale, cosl com'è stata tratteg
giata dal Memorandum Colonna (ac
cettato dal governo italiano) l'impegno 
della sinistra deve tendere a spostare 
il dibattito dal terreno delle scelte fra 
i livelli d'azione, nazionali o europei, 
a quello delle priorità economiche e 
sociali, del pieno impiego, della se
lettività del controllo degli invesLimen
ti e dello sviluppo regionale. S1 tratta 
in sostanza di avviare uno sviluppo 
::he pur non essendo ancora sociali
sta sia diverso da quello americano e 
non esasperi le ossessioni produttivisti
che e consumistiche ma si assuma real
mente la soluzione di alcuni problemi 
tipici delle società industriali avanzate. 
Impostare subito da sinistra una batta
glia sui contenuti delle diverse politiche 
proposte dal capitalismo europeo signi
fica dare l'unica risposta valida a quella 
politica sociale comunitaria che fino ad 
ora non ha adempiuto ad altra f unzio
ne che quella di tenere a disposizione 
del capitale - come, quando e dove 
a questi conviene - le masse dei la 
voratori. Infine d'altra parte nei pae
si del Mec l'inserimento massiccio <li 
manodopera straniera in certi settori 

o attività produttive corrisponde a 
un disegno preciso di « neutralizzare » 
quella parte della classe operaia che 
la logica capitalistica condanna a for
me più gravi di sfruttamento, sosti
tuendo i lavoratori nazionali con immi
grati privi di diritti politici, insuffi
cientemente tutelati dalle legislazioni, 
socialmente sradicati e più esposti alla 
repressione poliziesca. 

Negli ultimi anni il tradizionale 
schema padronale mirante a contrap
porre lavoratori nazionali e immigrati 
si è arricchito di forme più sofistica
te di divisione della classe · operaia. 
Com'è noto, i lavoratori stranieri pro
venienti da un paese della Comunità, 
praticamente gli italiani, sono sottopo
sti a una legislazione che, se è insuffi
ciente a equipararli sotto tutti gli 
aspetti ai lavoratori nazionali, li « pri
vilegia » rispetto agli immigrati pro
venienti da aree esterne al mercato 
comune. Molto spesso il padronato con
sidera tale legislazione come carta strac
cia e questo « privilegio nello sfrut
tamento » è più apparente che reale. 
Tuttavia, la discriminazione con i la
voratori greci, turchi, spagnoli ecc. 
esiste e naturalmente è stata abilmente 
sfruttata da un padronato a cui con
viene poter disporre di una manodope
ra suddivisa. Far saltare questo sche
ma di divisione della classe operaia 
non significa solo battersi per dare 
nuovi contenuti e soprattutto applica
zioni alla legislazione che tutela i la
voratori italiani ma anche rifiutare de
cisamente ogni descriminazione nei 
confront1 degli altri lavoratori e im
pegnarsi con maggior forza affinché 
gli emigrati provenienti da aree ester
ne al Mec beneficino degli stessi diritti 
e conquiste sociali della classe operaia 
europea. 

G. A. • 



dopo il 24° 
congresso pcus I iedi d'argilla 

el 
colosso Breznev 
di Luciano Vasconl 

Q uando Husak, il cecoslovacco, terminò di parlare, scese un gelo impressionante tra le delegaziom 
comuniste occidentali. Il loro mancato applauso, mentre i russi si abbracciavano, non era stato 

preordinato, fu spontaneo. Più che una protesta era il distacco, per molti definitivo, da una illusione 
già in gran parte abbandonata. I comunisti vietnamiti lanciarono attorno una occhiata impassibile, 
come fanno sempre in casi del genere. I vietnamiti, con l'intervento di Le Duan, segretario del partito 
di Hanoi, erano stati i primi a portare il saluto al 24° congresso del Pcus. In una assemblea forzata
mente trionfalistica, si erano accorti ohe il loro richiamo al testamento politico di Ho Chi Minh era 
caduto nel vuoto, in una massa di finti sordi. Il lascito spirituale e politico di Ho Chi Minh era stato 
un appello a superare le discordie ci.no-sovietiche: Le Duan lo aveva ripetuto con fermezza pacata ma 

1;.nergica, ricordando l'aiuto che il po- dentali. Marchais, il francese, che ave- J.: i « -satelliti », basta vedere con qua-
polo del Vietnam in armi riceve sia va parlato prima del cecoslovacco, ri- le pudica delicatezza e con quanti con 
dall'URSS sia dalla Cina popolare; lasciò una dichiarazione polemica al torsionismi hanno trattato il caso del 
era stato, il suo, il primo riferimento proprio giornale, rinfacciando a Husak criminale di guerra Calley e relativ 
amichevole a Pechino, dopo il lun- di aver non solo ratificato ma am- superiori). 
ghissimo rapporto di Brezhnev, intol- pliato la «dottrina Brezhnev », di Che bilancio trarre, comunque, da. 
lerante verso ogni forma di «devia· averle dato, cioé, un carattere esten- 24° congresso dei comunisti sovietici? 
zionismo », e <lopo l'inizio delle bor- sivo, di ulteriori applicazioni nell'Est Anzitutto Brezhnev l'ha fatta da pa· 
&tte :inti-cinesi dei burocrati riuniti europeo. Marchais, in altre parole, drone, relegando a compiti puramen
a congresso al Cremlino. Per i vietna- dopo aver perso la battuta nel saluto te decorativi Kossighin (vedremo più 
miti la Cecoslovacchia è ancora un ai congressisti, cercava di affiancarsi avanti come il capo del governo ab
paese fortunato perché non sopporta alla posizione italiana, esposta da Bei - bia tentato di arroccarsi su un'ultima 
srragi quotidiane, malgrado l'occupa- linguer. Questi, pur parlando prima trincea). Il segretario generale del par
zione russa, diversa dall'americana; di Husak, aveva respinto la 4< dottri- cito, dopo aver manipolato i pre-<:on
tuttavia, per i vietnamiti, è difficile na Brezhnev », in blocco, rivendican- c,ressi facendo leva sul conservatori
::omprendere un popolo che non sap- do per ogni paese e per ogni partito smo dell 'apparato burocratico, ha in
pia difendersi ad oltranza; perciò re- comunista una indipendenza piena e ferto un colpo demolitore a quel eh,· 
stano impassibili e non drammatizza- una totale autonomia (solo le varie restava della « direzione collegiale » 
no gli eventi di Praga; chi potrebbe parrocchie, laiche e cattoliche, dcl Come previsto, Brezhnev non ha ria
dargli torto? «partito americano», in Italia, han- bilitato la persona di Stalin, ma lo 

Il « grazie » di Husak a Brezhnev no preteso negare tale evidenza rico- stalinismo è uscito dal congresso con 
per l'invasione era stato invece uno nosciuta perfino dalla stampa USA: tutti i crismi della legalità e della 
shock per molti rappresentanti occi ma - si sa - questo è il destin0 ---+ 
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Rrezh11e1 

continuità: riaffermazione dello Stato
guida all'interno del blocco, scomuni
ca di ogni variante « revisionistica », 
di destra o di sinistra, all'esterno, ~ 
« disciplina di ferro » con il prean
mincio di una radicale epurazione in 
Unione Sovietica. Gli interventi dd 
delegati periferici non hanno fatto 
che ac::entuare in senso conservatore 
la linea indicata dal segretario gene
rale, e Brezhnev si è guardato bene 
dal correggere le accentuazioni, con 
ciò dimostrando che i suoi « inter
preti » erano pienamente autorizzati, 
anche nel sottolineare il ruolo domi
nante del capo del partito. 

Il filo conduttore di tutto il rap
porco brezhneviano è s.tato quello del
la stabilità dell'apparato burocratico. 
Ern una carta vincente, e Brezhnev 
l'ha giocata fino in fondo, aumentan
do 1 posti nel comitato centrale e nel 
po!itburo. Le « pulizie », come le ha 
definì te Brezhnev, verranno dopo, con 
l'epurazione, il cosidetto « cambio 
delle tessere » già sperimentato in Ce 
coslovacchia. Prima verrà setacciata la 
base del partito, poi sarà la volta dei 
quadri intermedi e infine quella dei 
dirigenti centrali. La tecnica è tradi
zionale: consiste nel tagliare le radici 
di massa dell'opposizione calcolando 
l'omertà e la pavidità dei dirigenti 
locali, i quali saranno indotti a mo
strarsi zelanti per non perdere posti 
e privilegi; una volta che il partito 
sia compleramente addomesticato, e i 
funzionari. resi complici, la clientela 
politica di Brezhnev potrà dare il 
colpo di grazia anche ai vertici, sba
ragliando chiunque osi ancora appel
larsi alla collegialità di direzione. E' 
una purga esattamente alla rovescia 
rispetto al modulo cinese della « rivo
luzione culturale»: i maoisti scatena
rono le masse contro i burocrati cen· 
trali e periferici, i brezhncviani scate
nano i burocrati contro la base. L'obiet
tivo è la rcstaura:t.ione del potere auto
cratico, minacciato, in questi anni, da 
numerosi sconvolgimenti. 
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E' alla luce dell'obiettivo posto da 
Brezhnev all'apparato che si può di
scernere, m tutta chiarezza, il signifi 
caro della polemica rimasta parzial 
mente in ombra nel corso dci lavori 
congressuali: la polemica sulla rifor
ma economica lanciata da Kossighin 
fin dal 1964, dopo la caduta di Kru
sciov, e via via svuotata di conte
nuto. Nel rapporto Brezhnev, e in tut
ti gli interventi sul primo punto al 
l'ordine del giorno, non vi fu ma~ 
un richiamo alla riforma, malgrado 
il relatore si fosse già impadronito 
dei temi economici di competenza di 
Kossighin; il discorso venne ristretto 
all'applicaztone degli obiettivi del pia 
no quinquennale, con elenchi di ci 
fre, impegni a raggiungere traguard. 
produttivi, critiche ai ministeri -
spesso demagogiche - per intaccare 
il prestigio di Kossighin quale ammi
nistratore efficiente. Solo Kossighin, 
relatore in seconda sul piano, rilanciò 
l'idea della riforma, lamentandone le 
lentezze; ma, a questo punto, il di 
battito venne troncato brutalmente, e 
lo stesso piano quinquennale fu ap
provato nelle linee generali, non nei 
dettagli, rinviati a una rielaborazione 
da compiersi in sede di partito-go
verno entro il 1° agosto e, in sede 
parlamentare, entro il 1° settembre. 
Di qui l'ipotesi, più che attendibile, 
secondo cui, entro le date prefisse, 
Kossighin non sarà più alla direzione 
del governo. 

A questo punto va ancora una volta 
chiarito il motivo di fondo del dis
sidio sulla riforma. Cosl come era 
stata concepita da Kossighin, essa do
veva concedere autonomie alle azien
de, pur nell'ambito di una pianifica
zione centralizzata. Ciò significava, ri
spetto ai caotici tentativi di decentra
mento del periodo kruscioviano, tra
sferire a livello aziendale, nel vivo 
dd rapporto fra operai e direzioni 
lo scontro di classe che sussiste anche 
in una struttura di economia di 
Stato. Krusciov si era limitato a op-

porre alla burocrazia centrale mosco
vita, pletorica, il contrappeso e la sfi
da deHe burocrazie periferiche (con 
la creazione dei sovnarcos, i consigli 
economici regionali) ; in effetti, pur 
r:ducendo i poteri e gli arbitrii del 
centro, Krusciov aveva moltiplicato 
gli apparati, e aveva finito per disor
ganizzare la macchina produttiva so
vietica, sottoposta a sollecitazioni pe
deriche non di rado contrastanti con 
gli obiettivi del piano nazionale (di 
qui nasceva il pericolo di gravi squi
libri interni fra zone sviluppate e aree 
di sottosviluppo). Kossighin, liqui
dando definitivamente i sovnarcos, 
aveva ripristinato il criterio base di 
una pianificazione centrale unitaria, 
ma aveva cercato un COl'rettivo per 
non ricadere in soluzioni imposte solo 
dall'alto: appunto le autonomie azien
dali non quale strumento dispersivo 
(non a carattere di industrie « priva
te; » estranee alla programmazione na
zionale). ma in grado di auto-respon
sabilizzarsi facendo leva sul calcolo 
economico, ossia costringendo le im
orese a calcolare profitti o perdite in 
base al rendimento effettivo, e alla 
qualità del prodotto rispetto alla 
quantità indicata dal piano. Il cor
rettivo, per funzionare, presupponeva 
incentivi materiali, oltre il salario mi
nimo, direttamente collegati alla effi
cienza e alla produttività delle singole 
imprese. 

Ma che cosa e mtervenuto accanto 
a tale riforma? Che gli operai, respon
sabilizzati e cointeressati alla gestione 
aziendale, erano spinti a rivendicart! 
poteri di controllo, di partecipazione 
non solo agli utili ma alle scelte da 
operarsi nell'ambito settoriale. Kos
sighin, da tecnocrate quale era e quale 
è rimasto, non ha mai accettato espe
timenti di autogestione operaia, ha 
anzi affermato e codHicart> nella ri
forma la responsabilità unica e perso
nale del direttore d'azienda. Tuttavia, 
distruggendo la figura impersonale e 
anonima dello Stato in veste di « pa-



-

drone » irraggiungibile nelle proprie 
roccaforti moscovite, ha messo, davan
ti agli operai, un « padrone » (per 
quanto delegato dallo Stato) chiamato 
a rispondere in prima persona delle 
proprie decisioni. Quindi, se le cpse 
andavano male, o se potevano andar 
meglio, il direttore si trovava nella 
condizione di render conto e alio 
Stato e ai propri subordinati, verso i 
quali non poteva cavarsela dicendo 
soltanto « è colpa di Mosca, è colpa 
del ministero •. Perciò lo scontro di 
..:lasse, come è successo in molti casi, 
non poteva più essere liquidato per 
via amministrativa con petizioni al 
centro, o con esplosioni eccezionali di 
malcontento nei momenti più gravi: 
la protesta, la non-collaborazione, lo 
sciopero soprattutto, diventavano poco 
alla volta il mezzo naturale cui ricor
rere malgrado il boicottaggio dei sin
dacati di regime (dove più acuta era 
la lotta di classe, poi, anche i sinda. 
cati rendevano ad acquistare una loro 
reale fisionomia). Contro queste « de
viazioni » è scattata la molla della 
paura dell'apparato tradizionale. Esso, 
attraverso Brezhnev, ha colpito Kos
sighin per una riforma giudicata in
cauta, e Scelepin per non aver sa
puto - o voluto - stroncare i pri
mi sintomi di una presa cli coscienza 
sindacale. Kossighin, nell'elenco gerar
chico del nuovo politburo cosl come 
l'ha esposto Brezhnev, è passato al 
terzo posto dopo Podgorni; Scdepin 
è sceso all'undicesimo, cioé all'ultimo 
prima dei quattro nuovi titolari (tutti 
brezhneviani) Sono i primi segni 
pubblici della loro disgrazia politica. 

Potrà veramente Brezhnev diven
tare uno Stalin? Il 24" congresso, a 
parre l'impennata di Kossighin sulla 
riforma. passata quasi inosservata nei 
resoconti quotidiani (per via della 
censura e per il modo drastico con 
cui è stato troncato il dibattito), l: 
stato tutto un monologo di Brezhnev. 
Egli, controllando la macchina del 
partito, sostenuto inoltre dalla polizia 
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politica e dall'esercito, sembra non 
avere ostacoli nella scalata alla ditta 
tura personale. Tuttavia non sempre 
la forza apparente coincide con quella 
reale. La risposta di Brezhnev ai pro
blemi economici dell'URSS è vecchia, 
e come tale non può nemmeno razio 
nalizzare quello che Garaudy defini
sce « lo stalinismo col computer». La 
frase -dell' « eretico » francese non è 
affatto una contraddizione in termini, 
perché le tecniche più avanzate ten
dono a livellare l'uomo alla macchina, 
a parere di molti. Eppure io credo 
che la società sovietica non possa sop
portare a lungo la stridente contrad
dizione che è già esplosa con violenza 
in questi anni: fra una crescente pre
sa di coscienza socialista e l'apparato. 
E' questa l~ reale contraddizione in 
termini, e penso che gli amici comu
nisti italiani fondino su tale convin 
zione il loro ottimismo di prospet
tiva, non mitico, sull'URSS. Però è 
necessario, da parte del PCI, un con 
tributo obiettivo di analisi. La su,1 
autonomia nella ricerca di una « via 
italian;1 » al socialismo è fuori discus
sione, ma essa viene costantemente 
messa in causa ogni volta che l'analisi 
si blocca sul presupposto (questo sì 
mitico) del ruolo anti-imperialista 
dello Stato sovietico. La « dottrina 
Brezhnev » è una variante dell'impe
rialismo, è una dottrina di Stato op
pressiva: come si può essere « soli
dali » con uno Stato che non la ri 
nudia? L. V. • 

Una 
importante . . . . 
1n1z1at1va 

I I Comitato Italia-Vietnam darà •nizio 
nei prossimi !Jiorni a•la pubblor.azione 
di un bollettino di documentazione in· 

ternazionale sui problemi della guerra 
e oella pace in Indocina 

Con il titolo VIETNAM-informaz1on• ed 
una periodicità - per cominciare 
mensile. il bollettino si propone di ar· 
ricchire e di approfondire la conoscen
za in Italia della situazione e degli avve
nimenti nel Sud-Est asiatico. per la dif
fusione attraverso la stampa. e in gene
re per l'azione e il dibattito di tutti gli 
organismi e i centri politici e culturali 
il'lteressati. Insieme a documenti e no
tizie in esclusiva o tratti dalla stampa 
estera. e a contributi di specialisti, ogni 
numero pubblicherà un editoriale e una 
dichiarazione o interviste rilasciate da 
personalità italiane o straniere. Il Bol
lettino informerà 1nol•re sull'attività cen
trale e periferica oel Comitato Italia· 
Vietnam. Quanti vogliono ricevere in vi· 
sione il primo numero possono farne ri· 
chiestd al Comitato Italia-Vietnam, via 
del Corso. 267 (tel. 68.35.04 dalle ore 
16.30 alle ore 19,30). inviando l'importo 
dell'abbonamento (normale: L. 1.000; so
stenitore: L. 10.000) se già intendono 
sottoscriverlo. 

La redazione sarà lieta di segnalare 
ogni iniziativa a proposito del problema 
indocinese che le venga comunicata, e 
darà risposta, per. lettera o sul bolletti 
no, ad ogni richiesta di informazione che 
le venga rivolta su aspetti specifici del
la situazione nel Sud·Est asiatico. 
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Il potere militare 
in Italia 
De Benedetti, Bonannl, Federi· 
ci, Rochat, Silvestri , Devoto: 
" 11 potere militare in Italia • 

Laterza 1971, pp. 277, 
L. 1.000. 

Ma esiste veramente. un 
• potere militare • In Ita
lia? E' questo l'interrogativo 
che - ne sono sicuro - mol
ti dei frequentatori delle no
stre librerie si sono posti in 
questi giorni, al momento in 
cui sarà capitato sotto i loro 
occhi il titolo che Laterza ha 
dato al volume in cui sono 
raccolti, in sette saggi, i ri
sultati più interessanti del 
convegno tenutosi a Milano 
nel· '70 su Iniziativa del Club 
Turati intorno al tema forze 
armate e democrazia. Lo stes
so Enzo Forcella nella prefa 
zione si pone • retoricamente 
l'interrogativo, consapevole co
me è che la scarsità del dati 
di cui disponiamo. la barriere. 
del • segreto • dietro la qua
le molto spesso le nostre au
torità mllltari si trincerano d1 
fronte alle legittime richieste 
di informazione, la opinione 
diffusa che si tratti di • pro
blemi tecnici • di esclusiva 
competenza degli • addetti ai 
lavori •, hanno concorso e 
concorrono a creare. In Italia 
molto più che neJle altre de
mocrazie occidentali, un • vuo
to • pericoloso nella nostra 
cultura politica. 

Di questo vuoto Rochat 
fornisce nel suo saggio le 
coordinate storiche. ripercor
rendo le tappe che dalla mo
narchia ottocentesca (Il re 
esercitava effettivamente -
malgrado la sua irresponsabi
lità statutaria - il comando 
dell'esercito e della flotta. i 
ministri della guerra e della 
marina saranno sempre dei 
militari fino a Giolitti. il con
trollo del loro operato esulava 
dalla competenza del politici 
e dello stesso capo del go
verno) portarono a Giolitti 
(scandalo della • Terni •, no· 
mina di un ministro borghese 
cui però fa da contrappeso 
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l'accresciuto potere • tecni
co • del Capo di Stato Mag
giore). alla prima guerra mon
diale, al dopo-guerra fascista 
(ridabito principio organizza
tivo dell'esercito • di caser
ma •, chiuso rispetto alla Na
zione, subordinazione delle 
esigenze della difesa del pae
se a quelle della difesa di 
classe della borghesia italia
na e anche a quelle della 
•casta degli ufficiali •). 

Massimo Bonanni prolunga 
il discorso fino ai nostri gior
ni In un saggio che è tra i 
più lucidi del volume e che 
coglie acutamente le stesse 
origini delle formulazioni co
stituzionali (Il presidente del
la repubblica comandante del· 
le forze armate) e l'intreccio 
delle relazioni esistenti tra 
tecnostruttura militare e con
trollo politico, sottolineando 
ancora una volta le estraneità 
delle nostre forze armate ri
spetto al problemi della rin
novata democrazia italiana, le 
gravi limitazioni che subisco
no gli stessi poteri del Mini
stro della difesa. Silvestri al
larga l'orizzonte: il suo tema 
di fondo è la Nato e le con· 
nessioni tra la sua organlz· 
zazlone politica e la sua strut
tura militare. dove risiedono 
gli effettivi poteri decisionali. 
Federici tenta Invece di veri
ficare nella concreta realtà 
italiana l'ipotesi (ampiamente 
verificata da Galbraith nella 
realtà americana) di un • com
plesso militare· industriale •, 
giungendo alla conclusione 
che. da noi, l'ipotesi di Gal
bralth è solo una linea di <en
denza. il probabile punto di 
arrivo dello sviluppo in atto. 

A parte le • analisi • e gli 
spunti teorici dei due saggi 
di De Benedetti, e i dati 
assai interessanti che Devoto 
fornisce sul commercio delle 
armi, questa è la sostanza 
del volume. Difficile dire fino 
a che punto si può essere 
d'accordo con i singoli autori 
impegnati essi stessi, per loro 
esplicita dichiarazione, in una 
ricerca ardua e priva di punti 
di riferimento. Ancor più dif
ficile trarre da queste pagine 
le linee di una politica per le 
forze armate. 

Vale la pena, In ogni caso, 
di sottolineare che non gua
sterebbe. alla definizione del 
quadro generale entro Il qua
le va collocato il nostro te
ma, uno sguardo più appro
fondito al ruolo che le forze 
armate come struttura buro
cratico-autoritaria hanno as
solto in questo dopo-guerra 
non solo come punto di ri fe
rimento per alcuni conati rea
zionari ma anche come serba
toio di • carriere • da mette
re a disposizione delle classi 
medie. Contemporaneamente 
una trattazione più ampia me
riterebbe Il tema specifico che 
il Club Turati mise al cent ro 

del suo congegno: • democra
zia e forze armate •. Un tema 
che oggi potrebbe riassumer
si nella richiesta perentoria 
di una revisione del regola· 
mento di disciplina, del si· 
sterna della giustizia militare, 
del riconoscimento della obie· 
zione di coscienza. della Isti
tuzione del commissario par
lamentare per le forze armate 

Temi sui quali converrà ri· 
tornare. In altra occasione. 
anche perché lo stesso volu
me di Laterza offre più di uno 
spunto capace di dare mag
giore concretezza alla batta
glia che la sinistra italiana va 
ingaggiando su questo ter
reno. 

L. And. 

Il previtoccio]o 

Don Luca Asprea: " Il Pre
vitocclolo '" Feltrinelli, Mila
no, Lire 2.200. 

Un ennesimo. tardivo frutto 
della stagione neorealistica? 
Potrebbe a prima lettura 
sembrar di sl, con questo 
• Previtocciolo • che tanta sor· 
presa ha destato al suo primo 
apparire in libreria. Gli In· 
gret:ienti. ci sono: una Cala
bria antica e vergine, una con
dizione contadina ancora strut
turalmente intatta. immersa In 
pieno nei suoi miti e nelle 
sue magie, una storia di pre
te. anzi di • previtocciolo • 
rosselliniano. e soprattutto la 
prorompente violenza di un 
sesso indomito ed innocente. 
lubrico e grandioso, come so
lo può essere, miticamente. 
all'alba delle civiltà e nella 
snervante atmosfera di una 
terra di antico, ingrommato 
cattolicesimo E si presti at
tenzione alla lingua: l'impasto 
rude e soffice insieme è di no
bile terraglia popolaresca. 

Tutto qui? Il libro non me· 
rlterebbe l'attenzione che, pur 
con una certa • montatura • 
editoriale, ha sollevato. Il sa
pore det neorealismo non può 
non assegare. nè vi è spe· 
ranza (il nostro. anzi. è un 
augurio) che possa risollevar
si, insieme agli equivoci che 
provocò, dalla condanna che 
nuove mode, con quanto di 
confuso portavano, gli inflis
sero. Ma il libro non vive di 
una atmosfera di • revival •, 
anche se fu scritto probabil
mente in età ben datata e 
soffri del lungo ritardo di pub
blicazione solo per spiegabili 
- anche se non giustificabi
li - terrori, dinanzi alla ma
teria lercia e scottante che 
sollevava a dignità di cronaca 
del paese. 

Tale ritardo, Invece, ha fat
to bene al libro di don Luca 
Asprea. Ha impedito proorio 
che passasse per prodotto 
della stagione neorealistica. 
Oggi esso è un prodotto di 
straordinaria archeologia. La 
sua materia è il passato e 
questa qualltà si attaglia al 
gusto, allo stile dell'autore. 
Quel linguaggio, quell'ambien· 
te. quella storia contadina. 
quel mondo di mostruose po
tenze vitali e di terragne pre
senze sono consegnate al pas
sato. alla memoria. alla rie
vocazione (non alla evocazio
ne) più struggente e persua
siva. E qui vivono perfettamen
te e, nonostante gli struttura
lismi e le nuove mode. si 
ascoltano volentieri. Insomma. 
quanto. falsamente, apparve 
fino a poco fa come passibi le 
di r iscatto, di salvezza, per
ché ricco di • valori • da pre
servare, qui è documentato e 
storia, Irrisolvibile staccatOI 
e.a noi e senza prospettiva di 
• recuperi • più o meno este
tizzanti. Fin il linguaggio. L'im· 
pasto dialettale non è sogget· 
to ad operazioni gaddiane o 
postgaddiane nè esaltato a mo
dello: semplicemente viene 
presentato come dato della 
cronaca e di un costume. 

Memoria, documento, la sto
ria del previtocciolo di Op
pido Mamertina è la storia 
di un'Italia lontana, sparita nel 
tessuto che la faceva viva. 
se non In questo o quel par
ticolare. Oppic.o Mamert ina e 
i suoi quartieri. le tracce ro
vinose di antichi terremoti e 
la sua misera popolazione. le 
usanze e I proverbi cantati. 
i suol preti e I suoi animali, 
le sue strade fangose e gli 
accidenti che seminano la vita 
quotidiana più di tragedie che 
di feste. i suoi olivi e la sua 
grottesca ed innocente sen
sualità, sono consegnati in 
capitoletti raccolti ciascuno in 
titoletti-epigrafe, precisi e vi
vi. E il lettore sdipana con 
una certa avidità queste pa 
gine, con il rammarico per 
quanto. certamente, è resta
to nella penna e nella memo
ria. non ha trovato collocazio
ne nel libro. Sarebbe bastato. 
anche, poco per rivoltare la 
opera In un romanzo nero di 
gusto settecentesco: quasi la 
immaginiamo, una storia di 
educazione monastica condi· 
ta con tutto l'orrido che qui 
si intravede o resta solo do
cumento; in quel paesaggio, 
poi. topico. E' il risvolto che 
manca (o che fallisce) e ce 
ne spiace. E' appena presen
tabile nella prefazione di Cor· 
dero. spietata e lucida, tale 
da creare rimandi continui con 
il testo. A l suo meglio. il 
• Prevltocciolo • è, esattamen
te. un libro •indimenticabile•. 
che non è facile. cioè, di
menticare. 

A. B. 



francia-algeria "Le cen.eri 
di 
Evian 
di Gianpaolo Calchi Novatl 

L'equivoco degli accordi di Evian si basava su un concetto, quello dell'« interd ipendenza "• che 
le due partr interpretavano c iascuna secondo i suoi disegni. Oggi, dietro la decisione di Al
geri di fissare unilateralmente il prezzo del petrolio, premono i problemi lasciati insoluti, e 
quelli <>he adesso incalzano, come i negoziati sul vino e sulla mano d'opera ; su nessuno di 
questi punti, a conti fatti , lo " spirito " dr Evian regge più . Da questi contrasti, anche, prende 
corpo un paese che acquista coscienza di un tipo di svi luppo autocentrico, in difesa contro 
vecchi e nuovr colonialismi. 

I I petrolio fu per i francesi negli 
anni della guerra l'ultimo incen

tivo a non cedere all'incalzare del 
nazionalismo algerino: dal coloniali
smo al neocolonialismo, dal neoco
lonialismo all'interdipendenza. Dieci 
anni dopo, il petrolio è diventato per 
gli algerini il test dell'indipendenza, 
una condizione irrinunciabile della ri
voluzione che deve continuare nell'in
dipendenza l'epica della lotta di Libe
razione. Con le nazionalizzazioni del 
24 febbraio, con la nuova legge su
gli ~drocarburi firmata da Boumedienne 
il 12 aprile e con la successiva rottura 
del negoziato franco-algerino, gli ac
cordi di Evian del 1962 sono defini
tivamente sepolti. Un ostacolo di me
no, si sarebbe tentati di dire, lascian
do ai nostalgici e ai cartieristi della 
destra francese di rimpiangere una si
tuazione ideale che nella realtà non è 
mai esistita; ma più urgente è l'inter
rogativo sulla possibilità che ha di so
pravvivere ·l 'intero edificio della coo
perazione fra Algeria e Francia, ora 
che è venura a mancare la «media
zione » del petrolio. 

Già il concetto fondamentale su cui 
poggiavano gli accordi di Evian, quel
lo dell'interdipendenza, inventato dal 
neocolonialismo francese per adattarsi 
all'indipendenza dell'Algeria (e prima 
ancora del Marocco e della Tunisia) 
e alla prossima tappa dell'industrializ
zazione del Maghreb, era frutto di un 
equivoco. Neppure la ferma condanna, 
nel programma di Tripoli, dei sottinte
si egemonici attribuiti alla presenza 
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francese in Algeria dopo l'indipenden
za, l'aveva completamente fugato. L'Al
geria interpretava quel rapporto pri
vilegiato come un prezzo da pagare 
in attesa di disporre di tutti gli stru
menti per sanzionare la propria sovra
nità, in campo economico come in 
quello amministrativo e politico; la 
Francia lo elevava a alibi della conces
sione dell'indipendenza a una terra 
« francese » da 130 anni a insieme a 
sostegno di una politica di grande re
spiro per perpetuare la sua alta in
fluertza su tutto il Mediterraneo me
ridionale. L'equivoco era esasperato dal 
fatto che l'Algeria non nascondeva il 
carattere provvisorio che quella siste
mazione aveva ai suoi occhi e che la 
Francia fingeva di non occorgersene. 
Al di là di una convergenza sulla reci
proca convenienza economica a prolun
gare le relazioni preferenziali, e il pe
trolio aveva il primo posto in tale con
venienza, gli obiettivi politici a me 
dio, e tanto più a lungo termine, era
no profondamente divergenti. 

Le violazioni degli accordi di Evian 
non tardarono molto. Proprio la Fran
cia, che crede di poter addossare al
l'ipernazionalismo algerino tutte le re
sponsabilità, dovrebbe sapere che l'eso
do in massa dall'Algeria di un milione 
di pieds noirs costitul fin dall'indoma
ni dell'indipendenza un terribile han
dicap per la giovane Repubblica. La 
collettività francese era stata in so
spetto di quinta colonna pronta ad 
allearsi con quella terza forza che la 
Francia aveva cercato invano dal 19 54 

all'interno del nazionalismo algerino e 
che le vicende postindipendenza pote
vano anche produrre, ma in pura va
lutazione economica quell'emorragia 
non preventivata costò all'Algeria me
si e forse anni di faticoso recupero per 
sopperire al vuoto di tecnici, insegnan
ti, lavoratori specializzati, professio
nisti: nel dossier delle rivendicazioni 
algerine la partenza dei francesi si 
traduce in una perdita secca di 20 mi
liardi di franchi, da conteggiare in più 
rispetto ai danni di guerra che la Fran
cia si è sempre rifiutata di liquidare. 

Nè la lista delle doglianze algerine 
c:i ferma qua. Ancora nell'ultimo discor
so di Boumedienne del 13 aprile sono 
stati evocati con dispetto i due pro
blemi - chiave del vino e della ma
nodopera algerina impiegata in Francia. 

Anche la Francia, ovviamente, ha le 
sue rimostranze da avanzare. Dall'oc
cupazione dei beni vacanti e soprattut
to dalla nazionalizzazione delle terre 
del colonato (portata a termine da 
Ben Bella entro il 1963), la Francia non 
ha cessato di richiamare l'Algeria al
i'« ordine» di Evian , che non esclu
deva in linea assoluta le nazionalizza
zioni ma le subordinava a indennizzi 
equi e concordati. L'Algeria però, a 
parte la questione finanziaria, essendo 
sempre aperta la controversia sull'even
tuale compensazione con i danni di 
guerra, non faceva che applicare un 
programma preannunciato da tempo. 
Lo stesso vale per la nazionalizzazione 
delle miniere, completata da Boume-_. 
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dienne nel 1 'f66. Più si assottigliavano 
gli interessi francesi residui in Alge
ria, più risaltava l'« affare» petrolio 
come estrema convalida di una coope
razione che per l'Algeria era sempre 
stata una sovrastruttura dal contenuto 
esclusivamente economico, ma che la 
Francia continuava a valutare nella 
sua portata politica. La prova di forza 
sul petrolio era comunque inevitabile. 

Proprio a proposito del petrolio, 
del resto, la contraddizione da poli
tica si fa anche economica. L'ipotesi 
di un prossimo passaggio di questa 
risorsa souo il controllo del!' Algeria, 
ipotesi data per sicura da tutti (si sa 
che le compagnie petrolifere francesi 
si erano premunite cercando altre con
cessioni altrove) e mai negata dalle 
autorità algerine, induceva il partner 
francese a una straLegia al risparmio 
che andava nel senso opposto degli in
teressi dell'Algeria, decisa a sfrutta
re al massimo una ricchezza destinata 
a un rapido esaurimento. E' qui che 
l'inadempienza francese - in rapporto 
ad Evian e al più recente accordo su
gli idrocarburi del 1965 - diventa 
più grave per gli algerini. L'Algeria si 
aspettava una cooperazione intesa ad 
accelerare la propria industrializzazione, 
mentre la Francia indugiava nel timo
re di un provvedimento che da una 
pane aborriva e dall'altra si augurava 
non tardasse oltre. Quando a questo 
singolare e tacito braccio di ferro si 
è aggiunta la controversia sul prezzo 
di riferimento dcl greggio, che gli ac
cordi dcl l 965 fissavano solo per 4 
anni, tutta la materia petrolifera non 
potè sfuggire alla revisione che è cul
minata alla fine nella nazionalizzazione. 

La politica petrolifera dell 'Algeria 
non può essere confusa con gli sforzi 
degli altri paesi produttori del Nord 
Africa e dcl Golfo Persico, Libia com
presa. Ed questo uno dei molti 

lapsus n cui incorre Peter Tumiati 
'lei sun bro c;ul petrolio, che pure 
merit eo;sere segnalato per la mas-

d 1 e informazioni che fornisce 
Jf 110 e g/1 arabi, M1Llno Lon-
n 1971 ) L polemica -,ul prezzo 
O"'g ugli ind•., zzi è solo la parte 

'11 '>Sa di "" politica che ha co 
..,~ ue fine ql• di integrare gli idro 
carburi pe1 e gas naturale, nello 
wilupo:> d \fazione. Boumedienne 
chiamn qu ec;to programma « Rivolu 
zione »; e a condizione di dimentica
re che la rivoluzione algerina nacque 
dalla frmcrazione della popolazione con
tadina e dall'impegno ·1 vincere la vio 
lenza di un colonialismo che era stato 
anzitutto agrario, si può anche accet
tare questa defìnizionc. La Rivoluzione 
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algerina è ormai sempre più chiaramen
te una Rivoluzione che muove dal 
settore sviluppato dall'economia uti
lizzando strutture e possibilità che mol
ti Paesi in via di sviluppo non pos
seggono. Primo vantaggio è natural
mente la ricchezza energetica. La lo
gica di questa particolare rivoluzione 
non poteva non portare prima o poi, 
ma certamente presto, alla nazionaliz. 
zazione del petrolio. 

Questa progressione non è neces
sariamente sinonimo di «estremismo». 
Al contrario, il governo algerino -
in cui predominano i tecnocrati, ri
soluti a non provocare la controparte 
e in ogni modo ad assicurarsi in anti 
cipo i mezzi per tener dietro alle de
cisioni politiche - ha dato prova 
di molta prudenza. Anche quando è 
costretto a stabilire unilaterlamente 
il prezzo del suo petrolio, si richiama 
di fatto al prezzo concordato a Tripo
li fra la Libia e le compagnie occiden
tali, con un ritocco di appena 15 cen
tesimi (da 3,45 a 3,60 dollari al ba
rile) perché il petrolio alberino è più 
vicino al mercato europeo e di migliore 
qualità. L'Algeria indica in una som
ma di 550 milioni di franchi l'entità 
dell'indennizzo per le nazionalizzazio
ni del 24 febbraio, giudicata a Parigi 
inferiore di quattro o cinque volte 
al valore reale, ma ci sono sempre gli 
strascichi dei conti in sospeso e le 
dispute sull'andamento della bilancia 
commerciale, e c'è l'impressione che 
la Francia voglia temporeggiare nella 
speranza che Boumediennc « scali » 

dalla nazionalizzazione al 51 per cento 
alla nazionalizzazione al I 00 per cento. 
La Francia tuttavia · ritiene che a que
sto punto non ci sia piL1 nulla da di 
scutere e incarica Hervè Alphand, se 
gretario generale del Quai d'Orsay e 
numero uno dci suoi diplomatici, di 
recarsi al Algeri a comunicare b fine 
del negoziato 

Poiché il petrolio era un pilastro, 
ma pur sempre un pilastro di una co
struzione più complessa, la Francia 
rende noto che gli altri capitoli del
la cooperazione non risentiranno dcl
i'« incidente». Con una precisazione 
però · che da questo momento la Fran
cia interverrà con la sua .1ssbtenza 
studiando progetto per proget10 e al 
prezzo competitivo. Una pietra sugli 
accordi di Evian anche da p:i rte della 
Francia. La Francia di Pompidou rin
nega il significato politico di quegli 
accordi? Per sfiducia, in segno di ri 
torsione, o non piuttosto perché or· 
mai la grandeur e l'arca m.l influenza 
prioritaria non sono .piì1 di moda al· 
l'Eliseo, la stessa concorrenz.1 con gli 

Stati Uniti si presenta sotto forme di
verse? Sul vino la Francia è stata 
messa in mora da Boumedienne, che 
ha rinfacciato a Parigi di non volersi 
impegnare neppure a acquistare 4 mi
lioni di ettolitri contro i 14-16 dei tem
pi coloniali e che pensa perciò al pas
so doloroso di una riconversione dei 
vigneti in campi di cereali o in pasco
li, e il comunicato francese del 15 apri
le tace. Sulla manodopera algernia 
(mezzo milione di emigrati, un miliar
do di franchi di rimesse, un contributo 
se) la Francia si dice pronta a rinno
indispensabile per l'economia france
vare l'accordo vigente ma ad Algeri 
si è già stigmatizzata l'intenzione del
la Francia di trattare con il Portogallo 
per l'ammissione di 75.000 lavoratori 
all'anno. 

Resta la cooperazione tecnica e cul
turale, ma per il resto la Francia e i 
francesi devono abituarsi a conside
rare l'Algeria un paese « terzo» a 
parte intera. Un trauma per chi pen
sa ancora ali' Algeria come « l'altra 
sponda », anche se è un giornale 
come La Nation a dover scrivere che 
nelle decisioni di Boumedienne di im
previsto c'è solo la « pubblicità ». La 
Jecoloniaiizzazione petrolifera è un 
fotto compiuto e non è un fenomeno 
isolato. L'Algeria ha combattuto una 
guerra durata otto anni nel nome di 
quel nazionalismo che oggi l'opinione 
puhblica francese vorrebbe imputarle 
cnme una colpa, mentre è più sempli
cemente I.i molla per dare un senso 
ad un processo di sviluppo autocen
trato. Prescindendo dai modi più o 
meno discreti usati dall'Algeria, crn 
i·obicttivo che stava alla base della 
esaltazione che anche la Francia fa. 
ccva delle « relazioni speciali » con 
I' l\lgeria, paese rivoluzionario oltre 
che indipendente e ciò nonostante 
amico, per dimostrare la superiorità 
dell'appro::cio .:!ella Francia a confron
to dell'impc:rialismo americano e della 
~pregiuJicata politica di potenza del
l'URSS Le buone intenzioni si sono 
arres 1 ·ue invece sulle soglie della de
coloninazione. Quanto alle insinua 
zioni sui possibili « persuasori occul
ti », con il corollario di uno scontro 
in atto fra il potente ministro della 
economia Abdesselam capo del « par
tito americano » e Boumedienne pii1 
sensibile alla prospettiva dell'amicizia 
con l'Unione Sovietica, lo stesso pre-
11iden1e algerino ha creduto opportuno 
smentirle con parole cht: tra• !ic;-c, o 
un lieve disagio: « l'Algeria non lia 
ripudiato il piccolo colonialismo fran 
cese per scegliere il grande coloniali
smo americano ». 

G. C. N. • 



il cile dopo 
le elezioni Incorsa 

contro 
il tempo 
di Gino Melchiorre 

I 
risultati delle elezioni amministrative svoltesi in Cile il 4 aprile hanno sanzionato in modo inequi
vocabile la forza della Unità Popolare e l'adesione dell'elettorato al programma della coalizione di 

sinistra. La maggioranza riscossa dalla U .P., in proporzioni insperate anche tra i sostenitori dei primi 
giorni (49,75%), ha dimostrato inoltre la popolarità e simpatia personale del leader delle sinistre Salva
dor Allende. Al momento attuale quindi diventa sempre più possibile la realizzazione di una via cilena al 
socialismo e d'altra parte sempre più improbabile un accomodamento a livello liberale-riformista con le 
forze conservatrici all'interno e all'esterno del paese. Il presidente Allende era giunto al governo il 3 
novembre 1970, dopo aver vinto, due mesi prima, le elezioni presidenziali di stretta misura sul candi
dato delle destre Alessandri; vi era giunto con un accordo tra l'U.P., che raccoglie nelle sue file il Partito 
Comunisrn, 11 Partito Socialista. il Alcune di queste misure sono già ma bicamerale. L'aumento cons1dcrc 
Partito radicale e altri tre rag- state attuafe in tutto o in parte, come vole dei suffragi a favore dell'U.P. di
gruppamenti (il Movimento di Azio- aveva garantito Allende al momento mostra inoltre la maturità politica rag
ne del Popolo Unito, Azione del delle elezioni. Ma le sue iniziative, giunta dal proletariato urbano e ru
Popolo Indipendente e una frangia man mano che incidono profondamen- raie che aveva visto finora, quasi in· 
socialdemocratica), e la Dc cilena. Ac- te gli interessi del grosso capitale e credulo, calare dall'alto decreti e ri
cordo che, garantendo la continuità ne insidiano il potere, trovano una mag- forme, ma che al momento attuale, 
costituzionale e la sussistenza dei parti- giore resistenza, sia a livello politico attraverso le stesse organizzazioni elet 
ti di ogni tendenza, non intaccava co- nelle destre conservatrici, portabandie- torali costruite durante le elezioni pre
munque il programma dell'U.P., il più ra dell'imperialismo nord-americano, sidenziali, si pone con il suo voto qua
radicale e rivoluzionario mai presenta- sia a livello economico nelle classi ab- le forza determinante nel futuro svi
to in Cile, che pure vanta antiche tra- bienti (fuga di capitali, congelamento luppo della politica cilena e insieme 
dizioni socialiste e una democrazia tra degli investimenti che si ripercuote quale garanzia cosciente e vitale del
le più sviluppate dcli' America Latina. anche sulla piccola e media industria), l'irreversibilità di un tale processo. 
I punti salienti del programma econo- sia a livello burocratico in quelle isti- Non che fosse in dubbio la since
mico, da molti definito prima delle tuzioni e organi dello Stato di cui lo rità rivoluzionaria di Allende, ma è un 
elezioni « un programma per perdere», stesso governo ha garantito la soprav- fatto che una volta mobilitate le mas 
erano: la nazionalizzazione delle gran-· vivenza, a dimostrazione di rispetto se a supporto di una politica di ri
di industrie minerarie di rame, nitrati, delle istituzioni democratiche e della forme anche all'interno di uno stato 
ferro, carbone e iodio; la nazionaliz- legalità più rigorosa da parte di un democratico-borghese, si è avviato un 
zazione del sistema finanziario nazio- presidente marxista. meccanismo che tenderà ad accellerare 
nale (Banche e Compagnie di Assicu- Questo estremo rispetto delle strut- sempre più il processo di trasformazio
razione private); la nazionalizzazione ture esistenti garantisce comunque an- ne delle strutture in senso socialista 
del commercio estero; la nazionalizza- che la sopravvivenza di forme di boi- e porterà rapidamente al pettine i no
zione delle grandi aziende di distribu- cottaggio istituzionali, come appunto di fondamentali del passaggio dal ca 
zione e dei monopoli; la nazionalizza- la Corte Suprema in campo giuridico pitalismo al socialismo. Il fatto che 
zione dei monopoli industriali deter- e in campo politico lo stesso Parla- a sollecitare questo processo sia lo stes
minanti nell'economia del paese (com- mento, in cui la mancanza di una mag- so governo non fa che rendere piì:1 ur
presi quelli per la distribuzione del pe- gioranza assoluta lega l'U.P. al condi- gente la soluzione di quei nodi e acui
trolio, del gas liquido e derivati, la zionamento e al patteggiamento con re le concraddizioni e le tensioni im
produzione del ferro e dell'acciaio le la Dc su ogni riforma. Con il recente plicite in uno stato di transizione. Il 
industrie del cemento, petrolchimi~he, incremento dei vot! a f~vore di Alleo- punt~ fonda~entale dell'esperie?~a ci-

d li Il I ) 
.nfi .f de e del suo partito diventano natu- lena e proprio questo: la capacita po-

e a ce uosa, ecc. ; 1 ne n orma lm ., · ·11 · · · · 1· · d. Ali d , · · . . .b . • ra ente ptu s1g01 cauv1 1 suoi accen- 1uca 1 en e e nusctta per ora a 
ag.rari~, re~.1stri uzione. ~ella terra tr~ ni all'uso del plebiscito per aggirare far cadere l'oligarchia nella sua stessa 
glt « m~uilmos », . abol1z1~ne del ~au~ il Parlamento e più concretto 11 proget- trappola democratica e a trasformare 
fondo, ristrutturazione de1 rapporti d1 to per la creazione di una assemblea un'aleatoria vittoria elettorale in una 
lavoro tra i salariati agricoli e i pro- popolare quale istituzione legislativa nuova realtà politica, i cui sviluppi 
prietari della terra. unica in sostituzione dell'attuale siste- · --+ 

ASTROLABIO • 22 aprile 1971 35 



sono tuttora imprevedibili; riuscirà egli 
a controllare, nei termini che si è po
sto (parlamentarismo e legalità, paci
fismo e libertà democratiehe per tutti) 
questi sviluppi? Riuscirà a portare 
avanti il suo programma ambizioso, e, 
se sl, in quanto tempo e a che prez
zo? Non ~i tratta qui di stabilire un 
tempo mimmo sul percorso capitali
smo-socialismo, nè di azzardare ottimi· 
stiche o polemiche previsioni su umi 
esperienza anomala, ma soprattutto d1 
valutare appieno la concretezza poli
tica di un programma e la coscienza 
strategica del suo ideatore in una situa
zione in cui possono presentarsi come 
attuabili tattiche rivoluzionarie nuove, 
ma dove le forze controrivoluzionarie 
restano fondamentalmente classiche. 

In una recente intervista concessa 
al giornalista militante Regis Debray, 
è stato chiesto al presidente cileno se 
avesse letto « Stato e Rivoluzione » di 
Lenin. Allende ha risposto affermati
vamence; sarebbe stato interessante 
sviluppare maggiormente il discorso 
su questo tema, magari allargandolo 
anche a « Dittatura del Proletariato 
e Kautski ». Comunque anche conce
dendo la validità di una via pacifica 
al socialismo, esistono in Cile proble
mi di carattere esclusivamente econo
mico che sottendono problemi politici 
precisi entro certi modi e certi tempi. 
Citiamo brani di un vecchio saggio di 
Oskar Lange: « Un sistema basato sul
l'impresa privata e sulla proprietà pri
vata dei mezzi di produzione può fun
zionare solo fin quando è garantita 
la sicurezza della proprietà privata e 
del reddito ricavato dalla proprietà 
e dall'impresa. L'esistenza stessa di 
un governo deciso a introdurre il so
cialismo è una costante minaccia a 
questa sicurezza. Quindi l'economia 
capitalista non può funzionare sotto 
un governo socialista, a meno che quel 
governo non sia socialista solo di no
me ». Se il governo socializza oggi le 
miniere di carbone e dichiara che en
tro cinque anni socializzerà anche l'in
dustria tessile, si può essere certi che 
questa andrà immediatamente in rovi
na; i proprietari minacciati dalla pro
spettiva dell'esproprio non hanno in
centivi per realizzare gli investimenti 
e i miglioramenti necessari per con
durli in porto con efficienza; d'altra 
parte nessun controllo governativo può 
fronteggiare efficacemente la resisten
za passiva o il sabotaggio di proprieta 
ri e dirigenti. Un governo che tenda 
quindi realmente al socialismo si tro
va nella necessità di decidere se rea
lizzare il suo programma più rapi
damente possibile o abbandonarlo de-
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finitivamerite; la ascesa al potere di un 
governo socialista non può non causa
re panico finanziario e collasso econo
mico. 

Potrà tutto ciò essere raggiunto nel 
rispetto più rigoroso della costituzio
ne borghese e delle istituzioni demo
cratiche, potrà essere realizzata una ri
voluzione effettiva senza neppure un 
fucile? All'interno del paese le osti
lità sono già state aperte da lungo 
tempo, sia in clima elettorale che in 
seguito; queste si sono articolate in 
campagne allarmistiche sul piano eco
nomico e denigratorie su quello poli
tico, hanno avuto il loro momento più 
pericoloso nell'uccisione del capo del
l'esercito Schneider e sono passate at
traverso attentati terroristici di varia 
entità. Anche se ancora sono sconosciu
ti i dettagli e le responsabilità indivi
duali è ormai risaputa l'esistenza di 
un progetto di « golpe » all'indomani 
dei risuhati elettorali, particolarmen
te preoccupante in un paese in cui l'ul
tima ingerenza politica da parte delle 
forze armate risale a circa 40 anni fa, 
ma il cui apparato militare è tuttavia 
uno dei più efficienti dell'intera Ame
rica Latina e i cui ufficiali sono in gran 
parte addestrati negli Usa. Molti sguar
di inoltre vanno al di là dei confini 
nazionali, preoccupati dell'atteggiamen
to degli Stati Uniti verso l'exploit ci
leno. Il New York Times riportava i 
commenti dci dirigenti di Washington 
su~di sviluppi della situazione poli
uca cilena e sulla difficoltà di evitare 
a breve scadenza una seria crisi tra 
i d :e paesi, soprattutto quando nella 
ix 1t1ca di nazionalizzazione delle in
dustrie si verrà a parlare della spinosa 
questione degli indennizzi. Come è 
noto esiste una notevole differenza nel
la valutazione degli indennizzi delle 
maggiori industrie americane del rame: 
secondo gli esperti cileni i capitali 
rientrati negli Stati Uniti dalle impre
se Anaconda, Kennecott e Cerro Mi
ning, in 40 anni di sfruttamento mi
nerario, superano i 500 milioni di 
dollari, cifra che deve essere detratta 
dal valore degli investimenti, valutati 
in 724 milioni di dollari da Max Nolff 
vicepresidente della Corporazione ci
lena del rame; queste valutazioni so
no già state tutte contestate e rifiuta
te dagli americani. 

Eppure, a ben vedere, i maggiori 
pericoli al momento attuale non sono 
costituiti dalla eventualità di un inter
vento diretto degli Stati Uniti. A 
parte la difficoltà di realizzazione di 
un tale intervento, gli S.U. sembrano 
lontani da una tale idea per più mo
tivi, tra i quali il notevole impegno 

attuale su altri fronti che non sem
brano del tutto suscettibili di facile 
acquisizione e assoggettamento: inol
tre, data la notevole indipendenza eco
nomica cilena nei confronti dell'aiuto 
in prestiti e del mercato minerario 
americano (a parte la partecipazione 
nei capitali monopolistici europei e 
giapponesi) la perdita del Cile e la 
neutralità americana potrebbero essere 
usati con poca spesa per contestare la 
teoria del «Che», secondo cui i ma
rines « spareranno su ogni ombra che 
si muove » in America Latina, per po
ter interdire e scoraggiare i movimen
ti rivoluzionari violenti, ponendo lo 
esempio cileno come alternativa di ri
cambio e per proseguire un po' più 
tranquillamente verso la costruzione di 
un solido asse anticomunista che (a 
parte l'America Centrale) va da Haiti 
alla Terra del Fuoco passando per Ve
nezuela, Bolivia, Paraguay e Argentina, 
un territorio sufficiente di sfruttamen
to per l'imperialismo. 

Insomma il caso Cile si presenta 
molto diverso da quello di Cuba; an
:he per questo non si sono ripetuti 
finora casi di isteria politica contro 
Allende, come contro Castro. Ma pro
prio per gli stessi motivi per cui an
che all'interno della Osa egli gode di 
stima e si~patia quale uomo sincera
mente democratico ma profondamente 
legalitario, deve guardarsi bene alle 
spalle. La estrema libertà di movi
menti e la sopravvivenza delle forze 
razionarie potrebbero tentare all'azio
ne qualche « fanatico esaltato ». Di 
questo Allende sembra essere corag
giosamente cosciente; quello che inve
ce sembra sfuggirgli, a giudicare dal
le dichiarazioni rilasciate nella stessa 
intervist'1 citata in precedenza, è che 
quanto più il suo socialismo ritarda a 
diventare un processo unico con il co
munismo, quanto più ritardano gli or
gani di quella classe proletaria (che 
egli ha condotto con sè alla Moneda, 
secondo le sue parole) a sostituirsi al
le strutture statali nella gestione del 
potere, quanto più rimangono efficien
ti e vitali le vecchie istituzioni tradi
zionali sia conservatrici che democrati
che (Allende ha recentemente confer
mato la fiducia ai tre ministeri radicali 
che avevano presentato le dimissioni 
in seguito alla sconfitta elettorale), 
tanto più in ogni momento una sola 
persona, armata di un buon fucile ci
leno o nordamericano, potrebbe ricon
segnare il potere a quelle strutture che 
sono state conservate, per eccesso di 
democrazia o se si vuole di tattica 
politica. 

G. M. • 



...... 

debray-allende 

Senza fretta, 
comQagnO 
pre~Ièlellte 

TJ:
na visione quasi completa del Cile 
governato dalla coalizione di Uni
popolare è stata data da Régis De

bray con una lunga Intervista con 
Salvador Allende (più che un'intervi
sta è un dialogo serrato), introdotta 
da un'utile premessa sulle caratteri. 
st1che della borghesia cilena e sul 
confronto fra l'egemonia esercitata da 
questa e la crescita del movimento 
di classe in questi ultimi decenni (Ré
gis Debray, • La via cilena ... Feltri
nelli 1971, mille lire). L'interesse di 
questo studio del giovane intellet
tuale francese è molteplice: innanzi
tutto il suo ritorno ad un'analisi pra
tica di una realtà latinoamericana, 
dopo i tre anni e mezzo di prigione 
in Bolivia, un ritorno acuto che si 
lega metodologicamente alle sue Qpe· 
re precedenti all'esperienza del Che 
sulle montagne boliviane e che fa ap
prezzare la coerenza ideologica dello 
studioso e la sua capacità di com
prendere, dopo un cosl lungo tempo 
di isolamento, i fenomeni e l'evolu
zione del sub-continente americano. 

Ed In secondo luogo l'oggetto del
lo studio stesso, arricchito da un in
terlocutore che sta dirigendo un'espe· 
rlenza completamente nuova, espe
rienza con cui Debray ha voluto im
mediatamente misurarsi, subito dopo 
aver abbandonato Il carcere di Ca
miri, da dove, ma in condizioni di 
informazione ovviamente precarie, 
aveva già dato un giudizio sulla vit
toria popolare in Ciie che aveva de
finito, nel corso della sua ultima 
intervista da prigioniero politico, co
me • una grande disfatta per l 'impe
rialismo "• aggiungendo che il gover. 
no di Allende • radicato nelle masse 
lavoratrici non deve aver paura di 
essere abbandonato da un popolo 
di cui è l'autentico rappresentante e 
non ha nemmeno motivo di temere 
l'imperialismo anche se le circostan
ze gli impongono di procedere con 
una certa prudenza • 

Questo primo sommario e generale 
giudizio dato nel dicembre dell 'anno 
scorso è stato ora confermato, dopo 
un soggiorno di parecchie settimane 
in Cile, durante le quali Debray ha 
maturato una serie di interrogativi di 
fondo che ha trasmesso ad Allende, 
in un colloquio molto chiaro, durante 
il quale ha rinunciato giustamente a 
facili schematizzazioni, alle quali però 
non hanno ancora rinunciato certi 
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settori della sinistra europea a pro
posito dell'Unità popolare; e il dia
logo che ne è venuto fuori, fra due 
personaggi che per lati diversi sono 
nel novero dei protagonisti della sto
ria latino-americana contemi:,oranea, 
ha chiarito, per merito di entrambi. 
molti aspetti di questo nuovo Cile 
che viene costruito attraverso • una 
partita sottile e pericolosa .. tra due 
forze sociali antagoniste. Quali sono 
questi interrogativi? Innanzitutto un 
problema strategico di fondo: il po
polo cileno ha conquistato Il governo 
attraverso le istituzioni che una bor
ghesia, fortemente egemone per de
cenni, ha costruito per garantire la 
continuità del suo potere; ora que
sto potere è ancora nelle mani della 
borghesia o è passato nelle mani 
del popolo? E se è rimasto nelle 
mani della ' borghesia, attraverso Il 
mantenimento del suo controllo sulla 
economia e sui settori più importanti 
dell'apparato statale, come il governo 
pensa di strapparglielo? E se lo sta 
facendo progressivamente, con quali 
mezzi l'Unità popolare può rafforzare 
i suoi legami con le masse lavora
trici, per rafforzare nello stesso tem
po il processo di sviluppo e di in
dipendenza del paese in una dire
zione socialista ed antimperialista? 

Sono questioni che la sinistra ci 
lena si è posta e che ha fatto og
getto di un ampio dibattito fra le 
sue varie componenti .e che nel dia
logo fra il compagno presidente, da 
quarant'anni in prima fila nelle lotte 
politiche del paese, e l'intellettuale 
europeo, diventato uomo politico la
tino-americano sul campo di battaglia, 
vengono chiarite In modo molto pra
tico e quindi non definitivo, ma limi 
latamente ai giorni, era gennaio, 1n 
cui il dialogo s'è svolto. Allende, in. 
fatti, sorretto dal suo noto pragmati
smo ha ricostruito episodio per epi
sodio i cinquanta giorni .. di fuoco .. 
intercorsi fra la sua elezione ed Il 
suo insedi.amento ed i primi due mesi 
del suo governo, ponendo in eviden
za il carattere transitorio di questa 
prima fase e facendo emergere tutti 
quegli elementi che in modo più acuto 
hanno contraddistinto fino ad ora lo 
scontro di classe entrato in una fase 
nuova con le elezioni presidenziali di 
settembre. Al pari delle domande di 
Debray, anche le risposte di Allende, 
il quale preferisce però far parlare 
soprattutto i fatti, hanno un tono In
terlocutorio proprio perché • la par
tita è ancora tutta da giocare. e for
se non basteranno i sei anni del 
mandato presidenziale per conclu· 
derla. 

Allende riconosce intatti che la con
traddizione di fondo tra borghesia e 
masse popolari resta quasi Intatta, poi
ché modificata è solo la sua prospet· 
tiva con il trasferimento del potere 
politico da un polo all'altro. un trasfe· 
rimento forse inatteso e determinato 
anche dalla crisi aperta nell'egemonia 
borghese dalle limitazioni che Frei 
aveva Imposto al suo riformismo. Co
munque la prospettiva che li governo 
pone è quella di una radicale trasfor· 
mazione del paese In senso socialista. 
nel rispetto totale della legalità che 

la borghesia aveva costruito per ga· 
rantire il suo potere. Non è un di· 
scorso contradditorio poiché sono di· 
sponibili gli strumenti legali per av· 
viare questo processo di rinnovamen· 
to, sottraendo alla borghesia grosse 
fette del suo potere, come è già av· 
venuto per quello che riguarda l'in
dustria estrattiva, la finanza e la ter
ra. Non è che un primo passo, anche 
se la battaglia all'interno delle istitu· 
zloni si svolge soprattutto a colpi di 
codice, e con la stessa gradualità si 
prospetta un cambiamento nel rap
porto fra le classi: il governo ha di· 
mostrato, nel caso della riforma agra· 
ria, di essere al fianco delle masse 
contadine, concretizzando in una svol· 
ta qualitativa un discorso di metodo. 

Gli aspetti positivi di questo pro
cesso trovano d'altra parte - e que· 
sti sono i punti su cui maggiormente 
si è soffermato Allende. con una serie 
ti esempi, tra cui quello di aver co
stituito la sua guardia del corpo con 
i militanti del Mir - la controprova 
nel vari tentativi della borghesia, dal 
4 settembre ad oggi, di contrastare 
con ogni mezzo le riforme che Unità 
popolare ha proposto e sta realizzan
do, colpendo nello stesso tempo la 
presenza imperialista, costringendo lo 
avversario sul terreno della legalità, 
sventando i tentativi di eversione e 
rafforzando, appunto con le riforme, 
i suoi legami con le masse (all'inizio 
di aprile - tre mesi dopo l'intervista 
- nelle elezioni municipali i partiti 
della coalizione al governo hanno gua· 
oagnato il tredici per cento dei voti 
sfiorando la maggioranza assoluta). 
Sono tutti punti che, collegati insieme, 
tracciano la base di partenza per un 
processo di trasformazione che si pro
spetta lento, che non ha modelli e 
per la conclusione del quale Allende 
non ha ricette scritte; ma Debray non 
ne ha chieste, anzi ha solo prospetta
to dei problemi di fondo. quelli che 
contraddistinguono la fase attuale del
lo scontro di classe in Cile, consen
tendo soprattutto una panoramica sui 
primi passi di un'esperienza nuova da 
misurare quotidianamente ed alla cui 
comprensione il dialogo che questo 
libro ci presenta ha dato un grosso 
aiuto. 

R. F.• 
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a onne 

3 -4 3 donne francesi, hanno com· 
piuto un atto di disobbedienza 

civile. Hanno sottoscritto un manife. 
sto che pr0·:oca ocandalo di fronte 
allo scandalo. « Un milione di donne 
ogni anno abortiscono in Francia. Lo 
fanno in condizioni pericolose a cau
sa della clandestinità a .cui so110 con
d:mnate mentre una tale operaziom· 
è delle più semplici quando è com
piuta sotto controllo medieo. Si fa 
silenzro su questi milioni di donne. 
Dichiaro che sotto una di loro. Di. 
chiaro d1 avere abortito. Nel momen
to stesso in cui reclamiamo il libero 
accessr, a1 mezzi anliconceziorrali, t:e
clamiamo l'aborto libero». Firmato 
Simone Oe Beauvoir, Marguerite Du. 
ras, Françoise Fabian, Gisele Halimi, 
Jeanne Moreau, Françoise Sagan e 
tante altre dai nomi più o meno noti. 
Gran parte della stampa italiana ha 
dato poco risalto, quando non ha 
ignorato, la vicenda. Infatti si trova 
di fronte a due elementi, in questa 
azione, abbastanza desueti rispetto al 
consumo a cui è abituata la comuni
cazione di massa in Italia. 

Parlare genericamente della donna 
sl, ma occorre più prudenza quando 
si passa dal discorso generico e ge
nerale all'azione specifica, come quel
la del giuppo di donne francesi nei 
confronti di un progetto di legge 
come quello proposto dal gollista dot· 
tor Peyret, che non fa altro che « ra
zionalizzare ,. cd « aggiornare ,. il re
gime repressivo in materia. Poi, que 
ste donne non hanno compiuto uno 
dei canti gesti che pretendono di es· 
sere veramente « rivoluzionari ,. e fi . 
niscono solo per essere folcloristici 
alimentando la cronaca apparentemen
tt sollecita, ma hanno edificato a par
tire dalla loro condizione esistenziale 
una azione concretamente politica, 
hanno fatto quello che la classe diri
gente, anche di sinistra, per anni o 
decenni ha trascurato. Insomma le 343 
francesi hanno risposto ad una situa
zione intollerabile con un metodo al
tamente civile e probabilmente straor· 
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dinariamente ·efficace: l'assunzione di
retta della responsabilità delJe proprie 
azioni, l'azione diretta che coinvolge 
innanzitutto se stessi, la dichiarazio
ne politica attraverso _lo specifico del 
fatto e del problema e non la invo 
cazione ideologica, l'infrazione alla 
legge per mutarla e non solo per 
contestarla. · 

Questo manifesto ce ne ricorda per 
importanza un altro, apparso dicci 
anni or sono in Francia: l'appello dei 
101 in favore della liberazione d'Al
geria e la rottura della stagnante si
tuazione della sinistra di fronte al 
colonialismo. Ma U valore del mani
festo delle 343 è assai grande anche 
per le questioni di casa nostra: 1'11ver 
post? decisamente sul tappeto, senza 
mediazioni di potere e di equilibri 
politici, un problema con la sua spa
ventosa urgenza di fenomeno sociale 
di grandi dimensioni, depurandolo da 
tutti quegli orpelli che pretendono 
di essere problematici, ma finiscono 
in generale soltanto per rinviare il 
problema da risolvere o per scambia
re i fenomeni quantitativamente e so
cialmente più importanti con quelli 
accessori. Non può esser negato, né 
noi lo facciamo, che il problema del-
1' aborto è complesso né che coinvolge 
molteplici dimensioni dell'esistenza in
dividuale e dei rapporti sociali ed in
terpersonali. Ma chi oggi invoca que· 
sta complessità in Italia non meno 

che in Francia ed altrove per procra
stinart: scelte e prese di posizioni, in 
realtà non fa altro che creare delle 
cortine fumogene per scambiare il 
dettaglio con il problema essenziale: 
quello cioé che nel nostro paese esi
stono certamente oltre un milione di 
aborti illegali ogni anno (secondo 
stime induttive che possono esser con
sidera te in difetto visto che anche in 
questo campo non è possibile dispor
re di alcuna statistica seria essendo 
per gli organi competenti un argo
mento tabù), che probabilmente il 
numero delle morti per questa causa 
è spaventosamente alto e dell'ordine 
delle decine di migliaia e che una 
donna su tre è potenzialmente una 
fuorilegge per aver abortito. Ha ra
gione Jean Daniel: «Dopo questa 
costatazione, si capirà che rinviamo 
a più tardi, senza sottovalutarne l'im
portanza, il dibattito sui grandi prin
cipi. Non si tratta di primato ma di 
priorità. Una situazione intollerabile 
pesa sulle donne. Un gruppo tra loro 
ci costringe ormai a scegliere il nostre 
campo. E se, per cominciare, tutta la 
sinistra prendesse posizione? E 5e ci 
fosse su questo punto un combatti
mento ed un comportamento comu
ne? ». 

E' bene quindi depurare il dibat
tito, che si va faticosamente avvian
do anche in Italia, da tutte le scori(' 
d; cui è carico e potrebbe caricarsi, 



'.rnlando fin da ora qt dio che è il 
centro del p1oblema dai molteplici 
pregiudizi <li diverso genere, dai più 
volgari a1 più sofisticati, che ricor
rono sull'argomento. Ne abbiamo 
f>reparato una sommaria elencazione: 

1. Il pregiudizio volgare: Con la le
gali:u.az}one dell'aborto si costringe
ranno le donne ad interrompere la 
maternità violando la loro coscienza. 
A questo tipo di pregiudizio non vale 
la pena di rispondere, cosl come è! 
avvenuto in maniera analoga per il 
divorzio. se non con J.a constatazione 
inversa: che cioé al giorno d'oggi Ja 
violenza che viene esercitata è quella 
della legge repressiva, dello stato e 
della sua classe dirigente nei confron
ti di un diritto di libertà e di coscien
za che dovrebbe essere tutelato an
che nel caso che riguardasse una in
fima minoranza di cittadini (e sap· 
piamo che non è cosl). Si comprime 
in tal modo anche quel «diritto alla 
salute » (e non più soltanto alla vita) 
che tende sempre più a dilatarsi co
me nozione storica e ad essere con
siderato come una « quinta libertà » 
inalienabile in un contesto sociale in 
cui è migliorato il livello di vita. 

2. Il pregiudizio psicologico: L'abor
to è al fondo un allo « contro na
tura » che lascia comunque un senso 
di colpa nella donna. E' ormai ac
cettato per molta parte del pensiero 
psicanalitico il fatto che ci sia una 
stretta relazione tra come una perso
na si comporta, come vive interior
mente il proprio comportamento e 
l'aspettativa sociale che si crea in
torno ad essa. Cosl è per l'aborto: 
è evidente che in una situazione re
pressiva come quella dei tempi mo
derni nell'occidente cristiano ed ebreo, 
un atto simile finisce per essere ca
ricato di vergogna e di senso di colpa 
da parle della stessa donna che lo 
compie. Ma si tratta di un fatto 
« storico » e non « naturale » ed in 
quanto tale ha contribuito a deter
minare anche la stessa psicologia del
la donna d'oggi. 

Ma non è stato sempre così: nella 
Grecia antica l'aborto era pratica le 
gjttima e usata correntemente come 
metodo eugenetico e demografico tan
to che Ippocrate ne fornisce i me
todi, e lo stesso accadeva durante il 
Rinascimento; è solo con l'inizio del
l'Ottocento che nei paesi europei 
viene codificata la norma punitiva a 
livello giuridico. E' evidente che un 
mutamento della legge innesca anch;;
un mutamento di mentalità e quindi 
di aspettativa sociale influendo di ri 
flesso sulla psicologia femminile. 

3. [] pregiudizio illuministico: f 11-

vece di ricorrere all'aborto, sarebbe 
necessartO e sufficiente diffondere: 
l'uso degli anticoncezionali in manie· 
ra tale da eliminare il problema alla 
radice. Non solo si tratta di una ipo
tesi utopica e astratta per quanto ri
guarda la possibilità di poter orga
nizzare allo stato attuale ed in un 
breve periodo di tempo adeguate 
strutture per la diffusione e l'uso de
gli anticoncezionali in Italia ma, al dr 
là di ciò, rim lè l'evidenza e l'esem
pio dei paesi molto più sviluppati 
dell'Italia in questo campo. In Inghil
terra dove esistono ormai da tempo 
f>trutture di Family Ptanning, dove la 
campagna per il controllo Clelle na
scite è sovvenzionata pubblicamente 
ed i mezzi a disposizione sono una 
vasta gamma oltre ad essere pressoc
ché gratuiti, i dati riferentesi al tasso 
annuale di aborti è in netto aumento 
(5 5 .000 nel 1969 e 7 5 .000 nel 1970); 
altrettanto avviene nei paesi scandi
navi e negli Stati Uniti. Senza volere 
qui analizzare i numerosi motivi di 
questa tendenza, occorre prendere 
atto che allo stato attuale in situa
zioni molto più evolute di quella ita
liana l'aborto costituisce tuttora un 
problema di grande interesse sociale 
e l'uso di massa degli anticoncezionali 
non risolve di per sé il problema. 

4. Il pregiudiziò demografico: 
L'aborto è uno strumento per limi
tare il numero delle nascite usato so
pratullo dalla classe dirigente contro 
le classi popolari e met1,0 abbknti. 
Anche in questo caso l'unica risposta 
s: può basare sui dati recentemente 
yubblicati dai servizi sanitari di New 
York relativi al pr~mo semestre ( 1 lu
glio 1970 - 31 dicembre 1970) in 
cui è entrata in ·vigore la nuova 
legge dell'aborto completamente lega
lizzato e liberalizzato senza alcuna con
dizione restrittiva ad eccezione della 
presenza di un medico. Il numero 
Jelle nascite del periodo considerato 
corrisponde a quello degli analoghi 
pe:-riodi degli anni precedenti e ciò 
significa con sufficiente prec1s1one che 
15li aborti legalizzati hanno assorbito 
esclusivamente gli aborti precedente
mente illegali senza comportare alcu
na variazione nei tassi di nascita an
che se considerati disaggregati per 
classi sociali, per età e per provenien
za razziale. 

5. Il pregiudizio femminile: Le 
donne sono in grande maggioranza 
contro l'aborto perché è una pratica 
che ricade esclusivamente su di esse 
scaric-ando di ogni responsabilità gli 
uomini. Una macroscopica evidenza 
contraria è offerta proprio dai nuovi 
gruppi di liberazione delle donne che 

in tutti i paesi stanno ponendo al 
centro della propria azione proprio la 
legalizzazione dell'aborto e quanto più 
essi sono di carattere femminista con 
tf\n-ta maggior virulenza rivendicano 
l'autogestione della maternità da par· 
te delle donne e soltanto di esse. Sta
tistiche macroscopiche a questo ri
guardo non ve ne sono se non quellt 
òell'lstituto Francese di Opinione 
Pubblica (Le comportement sexuel 
des Français) che già nel 1965 mo
strava una tendenza maggioritaria pro
aborto che con ogni probabilità si è 
andata accentuando negli ultimissimi 
anni. . 

Anche l'Italia prima o dopo avr3 
il suo dottor Peyret che si accorgerà 
della insostenibilità della repression~ 
formalmente generalizzata e concreta
mente inoperante degli aborti e verrà 
a proporre qualche aggiustamento che 
~alvi al tempo stesso moralità cleri
cale e giro di miliardi che sta dietro 
allo sfruttamento economico dell'ille
galità odierna razionalizzando il siste
ma repressivo. Ma sembra già 6n da 
ora che questa prospettiva possa non 
verificarsi: la corte costituzionale an
c.ora una volta ha sopravanzato parla
mento e classe dirigente dichiarando 
incostituzionali le norme che vietano 
la propaganda anticoncezionàle. Dal 
canto suo il Movimento di Libera?JO· 
ne della Donna ha apprestato una 
bozza di legge di iniziativa popolare 
per abrogare gli articoli del codice 
penale (dal 545 fino al 555 riguar
danti la sanità ed integrità della stir
pe) e quelli del TU di pubblica sicu
rezza che si riferiscono agli anticon· 
cezionali ed all'aborto. C'è da augu
rarsi che iniziative come queste non 
dormano troppo nei cassetti e non fi. 
niscano a lastricare la lunga strada 
delle buone intenzioni o, peggio, si 
insabbino nel dibattito intellettuali
stico e sterile che alcuni gruppi fem
ministi sembra abbiano ingaggiato sul. 
l'onda di proposizioni totalmente con
testacivc. In questo senso la disobbe
dienza civile delle 343 è significativa 
della possibilità di rompere la congiu
ra del silenzio, interessata o no, esi
stente intorno a problemi di tal ge
nere. La liberazione della donna ha 
bisogno di una lunga, faticosa, dura 
marcia di cui Francesco Forte indi
cava lucidamente su queste colonnl! 
(L'Astrolabio n. 7, 21-3-1971) sol
tanto alcuni aspetti prevalentemente 
~conomici; le soluzioni del dramma 
sociale dell'aborto è un'altra, e certa
mente non secondaria, tappa che può 
fin da ora essere concretamente intra
presa. 

• 


