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Da Leone 
a Brezhnev 

... l'on. Leone amministra rimbrotti anche 
al Parlamento. Discorso complesso e 
non facile per chi non voglia contentarsi 
di rilievi superficiali e malignità 
correnti, che anche in questo caso, non 
fosse altro per la prevalenza numerica, 
sono di spettanza democristiana. 
Ma anche per il Parlamento si pone, a 
giudizio anche dell'Astrolabio, un 
problema di ristrutturazione per il quale 
le proposte di Anderlini offrono una 
prima soluzione. Si fa sempre più chiara 
l'ampia e complessa evoluzione, 
sviluppatasi specialmente nell'ultimo 
decennio, nelle condizioni sociali, civili 
e politiche del Paese nel confronto con i 

tempi della Costituzione. Restano 
incorrotti i princìpi fondamentali ed il 
valore liberatorio, ma sono le condizioni 
e necessità dei tempi nuovi ad indicare 
la necessità di riforme e indirizzi 
strutturali non attuabili, si intende, 
in tempi burrascosi come gli attuali ... 
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di Ferruccio Parri 

M i sembra chiaro che l'ampia e vivace reprimenda 

espressa dal Presidente della Repubblica nell'io· 

tervista con Michele Tito non possa avere altro seguito 

pubblico che il messaggio al Parlamento. La controfirma 

del Presidente del Consiglio obbligatoria a termini di 

Costituzione consiglierà verosimilmente tagli e riduzioni, 

e non è difficile d'altra parte lasciare senza data di ese· 

cuzione la richiesta di riforme imbarazzanti. Tanto più 

che non avanza gran tempo prima della fine della legi
slatura e sarà tempo « impegnato » in faccende grosse 

ed urgenti. 
Non è il caso di scendere in particolari critici di un 

quadro non legato ad una sua unità ed organicità di ra

gionamento politico, ed apparendo per ora uno sfogo 

estemporaneo dettato dal preoccupante disordine anche 

morale in questo momento di vita italiana. E finòé non 

si traduce in obiettivi determinati di riforma e di gover

no non saprei rimproverarne il Presidente Leone, anche 

se volontariamente si astiene dall'investire nominativa
mente i partiti, ed in primo luogo la Democrazia Cri

stiana, che dovrebbero ritenersi messi sotto accusa, 

mentre fuori dalle recriminazioni può ritenersi il Par
tito Comunista non impegnato in responsabilità dirette 

di governo. 
Uno dei punti più importanti, anzi il più importante 

forse nel pensiero dell'on. Leone, delle confidenze ver
balizzate dal collega Tito riguarda la riforma dell'istitu

to della Presidenza del C..onsiglio ispirata, secondo i re
censori critiçi, da concezioni autoritarie del governo dello 

Stato. Sulla necessità di questa riforma si era già espres
so anni addietro lo stesso Leone ed è forse opportuno 

ricordare come la stessa Costituzione (art. 95) dia una 

definizione che era, potremmo dire, autoritaria deUe 

funzioni del Presidente del Consiglio che le svolge an

che « promuovendo e coordinando l'attività dei Mi

nistri ». 
Una legge presentata già nella prima legislatura per 

mettere a punto questa materia non riusd mai a rag

giungere la discussione, e dovette abbandonarne il pro
pasito anche De Gasperi, che pure la riteneva partico
larmente necessaria. Si opponevano le difficoltà dipen
denti dalla mutevole composizione dei governi, ma più 

ancora la opposizione sia delle burocrazie ministeriali 

gelose della indipendenza di settore, sia dei partiti e dei 

parlamentari gelosi della possibilità di manovra. 
Non si potrebbe tuttavia negare che le attività di 

governo, di impegno e complessità in questo tempo sem
pre crescenti, presumono la presenza e l'intervento di 
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una autorità centrale. La prima difficoltà sta nel defi
nire la funzione di coordinamento, e non di sostituzio
ne, dell'opera delle autorità investite di dirette respon
sabilità. 

Mi sembra evidente che sarebbe proprio in questo 
momento necessario il controllo e coordinamento cen
trale delle attività previste per questo anno dal piano 
dei 4000 miliardi, dalle iniziative relative alla difesa 
dell'occupazione e all'incremento della produzione, dai 
rapporti economici e finanziari con l'estero. E' esatto 
il rilievo, spesso ripetuto, della carenza di efficace azio
ne direttiva in questi ultimi governi democristiani. Non 
sono gli organi che mancano, è l'impegno e la volontà 
di farli funzionare. 

L'on. Leone amministra rimbrotti anche al Parla
mento. Discorso complesso e non facile per chi non 
voglia contentarsi di rilievi superficiali e malignità cor
renti, che anche in questo caso, non fosse altro per la 
prevalenza numerica, sono di spettanza democristiana. 
Ma anche per il Parlamento si pone, a giudizio anche 
dell'Astrolabio, un problema di ristrutturazione per il 
quale le proposte di Anderlini offrono una prima solu
zione. Si fa sempre più chiara l'ampia e complessa evo
luzione, sviluppatasi specialmente nell'ultimo decennio, 
nelle condizioni sociali, civili e politiche del paese nel 
confronto con i tempi della Costituzione. Restano in
corrotti i principi fondamentali e il valore liberatorio, 
ma sono le condizioni e necessità dei tempi nuovi ad 
indicare la necessità di riforme e indirizzi strutturali 
non attuabili, si intende, in tempi burrascosi come gli 
attuali. Anche se oggi non è certo facile intravedere e 
sperare, ma resta tuttavia il dovere di studiare sin d'ora, 
con attenzione non tardiva, le modificazioni istituzio
nali e legislative consigliabili, che inevitabilmente signi
ficherebbero radicale trasforma7.ione del Senato. 

Anche se con questa prospettiva a distan7.a, Posso
no comunque interessare le eventu&li indica7.ioni del
l'ipotetico messaggio nei riguardi delle regioni e dei 
loro rapPorti con gli organi centrali di un apparato 
statale che rifiuta quanto può la sua decaoira?.ione da 
autorità centralizzante. Ma non persuaderà facilmente, 
lo stesso Presidente, se insisterà nella conserva7.ione e 
rij?enerazione come organo a sé del CNEL di cui non 
è facile vedere se non l'utilità passata quella futura, a 
meno di una possibile, anche se pruriginosa, saldatura 
con un nuovo Senato. 

Nessuna meraviidia che nello sde~no del Presidente 
stiano ai primi posti anche gJi scioperi dei ferrovieri, 
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alludendo egli non a quelli più chiaramente indetti dal
la categoria ma alla strategia delle sospensioni inflitte 
con tanto raffinata e punitiva indifferenza non all'am
ministrazione o al Ministero competente, ma alle masse 
dei poveri diavoli in transito perché la loro sofferenza 
o la loro indignazione fruttasse la imposta taglia. Siamo, 
anche a mio avviso fuori di strada quando si invoca la 
intangibilità del diritto di sciopero non distinguendo 
la considerazione particolare che deve esser data agli 
scioperi dei servizi pubblici. Ferrovieri, postini, telefo
nisti statali, dipendenti dal monopolio tabacchi, sono 
pagati con i soldi dei contribuenti: pesano già assai sul 
bilancio dello Stato, e più peseranno con gli aumenti 
era richiesti. Nessuna obiezione su questa spinta in 
avanti, tanto più che credo di essere particolarmente 
amico di questa categoria, ma sembra insopportabile 
anche a me la spre7..zante decisione di questi ferrovieri 
auton_omi di costituire uno stato a sé, ex lege, che si 
autorizza ad un prelievo a suo giudizio sui soldi del 
contribuente. 

Un simpatico organizzatore dei ferrovieri di altri 
tempi aveva pubblicato un libro che col suo titolo in
dicava una tesi· «le ferrovie ai ferrovieri». Sarebbe for
se una idea buona anche per questi tempi. Trasformare 
cioè le ferrovie e gli altri servizi pubblici in enti auto
nomi ad amministrazione e gestione autonoma come 
sono telefoni statali ed energia elettrica. E' probabile 
che questi ~ruppi respingano sdeijnosamente la indi
pendenza dallo Stato e dai governi perché è più facile 
e può essere più fruttuosa la pressione politica. Occor
rerà .evidentemente una sorte di terremoto per elimi
nare questi anomali residuati del passato. 

Ha cffeso dunque la opinione pubblica la dimenti
canza quasi sprezzantè della condizione di servizio pub
blico che se non può escludere il diritto allo sciooero 
può esigere per il suo impiego l'osservanza di qualche 
condizione di rispetto nell'interesse del servizio d~li 
utenti. Non si può unificare, a mio giudizio. )<, condi
zione dei servizi pubblici con quella normale dei lavo
ratori dioendenti. La Costituzione soffre di due parti
colar! infelicità: l'art. 7 e la formulazione equivoca de-
1Zli artt. 39 e 40. Non si può verosimilmente in questi 
mesi varare con procedura costituzionale né una confer
ma polemica né un nuovo testo destrorso. Potrebbero 
far testo provvisorio, per le fondamentali formulazioni 
di diritto. alcuni testi più completi ed espliciti di tipici 
contrntti di lavoro. 

Mr alla difesa dell'azione sindacale ha sinizolarmen--3 



da leone a brezhnev 

te nociuto l'imperversare, straripante specialmente a 
Roma, dei minori contratti di carattere e stile corpo
rativo, che ha degradato di un punto la funzione poli
tica del sindacato, troppo vitale nel problematico an
damento dei prossimi mesi. 

Perché più problematico di quanto non si stimi 
quello che affrontano gli altri paesi europei in condi
zioni di partenza non troppo dissimili dalle nostre. Ab
biamo lasciato le assemblee monetarie di Washington 
almeno senza danno, col guadagno di nuove possibilità 
finanziarie. 

Ma in Italia troviamo operanti, almeno per ora, 
tendenze contrarie alla salvezza del paese, dominate 
soltanto dalla voracità di maggiori stipendi, maggior 
sfruttamento dei compratori obbligati, maggior reddito 
di impieghi speculativi, mentre il capitale fugge dagli 
impegni di rischio e diffida dagli investimenti. Se sono 
le risorse dello Stato che devono sopperire e sono ob
bligate a fornire mezzi per evitare la recessione ed il 
suo temibile dilatarsi, è il progresso o prolungamento 
della fase di inflazione che risponde. Tra i paesi della 
CEE solo la Germania è in grado di tentare un abbando
no effettivo dell'inflazione. Gli altri sono in compl~so 
in condizioni analoghe alle nostre e cercano come la 
Francia di risolvere il problema che è anche il nostro 
di conciliare una modesta e tollerabile permanenza del
la inflazione con un progressivo ed zlla lunga compen
sativo incremento della produzione, e con essa del la
voro. Auguriamo e speriamo che non manchino buoni 
risultati. Ne avremmo grande bisogno per superare la 
pericolosa incertezza che ci attende. 

Pure per dovere di sincerità vorrei cercare 
di individuare le ragioni, o alcune maggiori ragioni di 
dubbio. In prima linea mi pare debbano esser consi
derate le conseguenze disastrosamente negative delle 
numerose crisi politiche. Ed in quanto riferibili in modo 
prevalente alla Democrazia Cristiana è ad essa che ri
torna la prima responsabilità del ritardo e della man
cata efficienza della lotta anticongiunturale. Ma il rilie
vo non può escludere altri gruppi della mag~ioranza 
ed un cerco difetto di impegno per gli interessi non di 
partito. Ed è un certo giro di interessi che condiziona 
le elezioni e finisce per determinare o influire sulla po
litica dei partiti e sull'impegno nei riguardi della poli
tica generale del paese. 

Lo scadimento izenerale che mi sembra abbia inqui
r.ato il sottofondo della vita nolitica si è riprodotto ed 
11mpliato in una corsa generale ai più alti stipendi che 
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ha inquinato -- secondo il mio giudizio - tutta la vita 
pubblica. Sempre guidati dal principio che il cospicuo 
stipendio è la prima e sacrosanta dimostrazione della 
importanza della funzione, hanno dato il primo esem
pio i magistrati di alto rango ed a breve, ma anche essa 
sacramentale distanza, i funzionari anche essi più ele
vati. Non occorre dire come tutte le categorie dei gran
di burocrati abbiano seguito e stiano ancora seguendo 
lo stesso esempio. 

Più che lo stipendio disturba l'avvilimento di quella 
entità metafisica che ancora si chiama «lo Stato», sa
cramentale anch'esso ai fini del generale sfruttamento 
e della comune off~a. Hanno dato memorabili esempi 
di intransigente maltrattamento dello Stato i medici, 
naturalmente seguiti a ruota dagli infermieri, sempre at
tribuendosi il controllo dei servizi di guardia. E' vero 
che spesso il cattivo esempio viene dai dirigenti, in 
gran parte, per la ragione del numero, democristiani. 

Cosa che fa piangere sui cattivi esempi e sul cattivo 
governo di una indubbia e potenziale ricchezza sotto 
questo screditato mantello di energie e buone volontà 
giovanili. Cos1 è nella scuola, cosl è, verosimilmente, 
in tutti i rami della vita pubblica. E si resta interdetti 
sul prossimo e più lontano avvenire, incapaci di misu
rare quali possibilità esso nasconda sotto questa turbi
nosa apparenza di decadenza sociale. 

Impressionante ,per noi anziani, la sorte dei giovani 
e di tante energie che la profonda diseducazione giova
nile vota entro pochi anni più o meno disperati alla 
dispersione, o alla cieca e stupida distruzione della so
cietà che ha saputo fornire soltanto suggerimenti di 
odio e di negazione. 

La triste cronaca di questi giorni spegne le aspira
zioni e le speranze di tempi nuovi. Non è per gli an
ziani un esperimento nuovo. Pure si ritorna a studiare 
e progettare intelligenti riforme, ma tutti stanchi ormai 
di questi incerti trambusti italiani troppo poveri di vo
lontà virili. Brezhnev ha uno stipendio di 500.000 lire 
mensili. Immaginiamo per un prossimo domani una 
egualitaria società giovanile senza gros bonnets, con gli 
stipendi di Brezhnev, ed in più la libertà. 

F. P. • 
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Stallo minaccioso nel 
panorama politico italiano 

... Quello che mi pare i democristiani 
non vogliono accettare è un 
ridimensionamento del loro ruolo nella 
vita del paese, la perdita di posizioni 
prestigio e di potere; quello che mi pare 
indispensabile alla loro stessa 
sopravvivenza è che riprendano contatto 
con la realtà (sindacale, culturale, 
associativa, imprenditoriale) che li 
circonda per scrollarsi di dosso 
il clientelismo, il malgoverno, 
l'usurpazione di potere, la gestione con 
metodi privatistici e personali della 
cosa pubblica. Auguri di buon lavoro, 
dunque, al nuovo segretario della DC, 
nella speranza sincera che ce la faccia 
perché una rinnovata DC (quale è quella 
che Zaccagnini auspica e senza la 
quale il galantuamo Zaccagnini credo 
non resterebbe un'ora di troppo a 
Palazzo Sturzo) sarebbe strumento più 
agevole per la soluzione della crisi 
della Democrazia Cristiana che non una 
qualsiasi rottura traumatica ... 
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di Luigi Anderlinl 

I n maniera sorniona, con una elasticità che ha del 
molle e del nebuloso insieme, la situazione poli

tica generale italiana dà l'impressione di una strana sta
bilità in bilico permanente, di una specie di crisi pres
soché quotidiana o comunque talmente ricorrente da 
aver acquistato (tanto - forse - è consapevole di 
sè e delle sue ragioni) una sorta di fissità se non di 
stabilità. 

Miracoli di equilibrio dell'on. Moro? Frutto di 
quella sua straordinaria abilità al rinvio, al non /are che 
spesso si accompagna a penetranti analisi che offrono 
la vernice della giustificazione? Pazienza e fatica del-
l'on. La Malfa? . 

Oppure consapevolezza diffusa in tutte le forze po
litiche che al di 1à di questo fragile governo potrebbe 
aprirsi, senza adeguata preparazione, il buio di una 
crisi senza sbocchi o con sbocchi traumatici? Oppure 
ancora; attesa prudente per gli sviluppi che il voto 
del 15 giugno ha avuto all'interno di almeno due dei 
partiti della maggioranza? Digestione laboriosa dell'in
sieme dei risultati del giugno scorso, come se fossimo 
di fronte ad una « mutazione » che richiede appunto 
tempo e prudenza? , 

Direi che le risposte a questa serie di interrogativi 
hanno tutte un riscontro nella realtà politica così va
riegata di queste settimane e che è difficile dire quali 
stano in questo quadro gli elementi di maggiore peso. 
Per le maturazioni di fondo è chiaro che la crisi della 
DC, il seguito che stanno avendo le conclusioni dell'ul
timo Consiglio nazionale, costituiscono l'elemento che 
può influenzare più di altro il « futuro che ci si ap
parecchia•· 

L'elezione di Zaccagnini ha sollevato un coro di 
consensi di dimensioni non previste. Direi che l'acco
glienza che la stampa ha fatto alla nomina del nuovo 
segretario ha smentito, senza possibilità di equivoci, 
l'accusa di Fanfani ai nostri maggiori organi di infor
mazione di essersi schierati su posizione anti-democri
stiane in. maniera preconcetta. 

Si sono anche avvertiti i limiti entro cui Zacca
gnini è chiamato ad operare per cui se da una parte 
egli può segnare all'attivo operazioni come quella della 
regione Lombardia, della Campania, forse delle Mar
che e del Lazio, non altrettanto si può dire di molte 
altre soluzioni e resta ad ogni modo incerto l'esito 
della battaglia più generale, di linea, che lo aspetta 
dentro il partito. La scelta che ha fatto dei suoi più -5 



stallo nel panorama politico 

diretti collaboratori è abbastanza qualificante: essa -
insieme alla crisi che stanno attraversando tutte le cor
renti del partito - potrebbe essere anche il segno che 
una nuova dinamica politica tenta di farsi luce all'in
terno del partito cattolico e di cui lo stesso Andreotti 
pare consapevole. Si ha l'impressione che alla logica 
delle correnti (troppo spesso pure concrezioni di po
tere) possa sostituirsi una logica di schieramenti, di 
posizioni politiche di fondo, se non di classe, una dia
lettica sufficientemente chiara tra destra e sinistra. Ci 
si chiede anzitutto se il tentativo che Zaccagnini sta 
conducendo in questa direzione avrà esito positivo o 
se egli non finirà con l'essere sommerso dalla somma 
dene spinte settoriali o clientelari che - come è natu
rale - prosperano soprattutto nella confusione dei lin
guaggi e delle posizioni politiche. 

A più lungo respiro si pone anche il problema se 
un partito, interclassista per definizione come quello 
DC, sia in grado di sopportare - a questo punto del
la sua storia - una dialettica esplicita come quella 
di cui s'è parlato o se non debba intendersi tutto que
sto come il preludio alla creazione di due partici catto
lici o addirittura della dissoluzione di ogni presenza 
cattolica organizzata nella vita politica del paese. 

Personalmente non sono tra coloro che pensano 
ad una repentina eclissi della DC e sono anzi convinto 
che le voci allarmistiche, le confessioni di impotenza 
di tanti amici cattolici, altro non sono che un momen
to (confuso) della loro autodifesa {propagandiscica). 
Quello che mi pare i cl.e. (tutti) non vogliano accettare 
è un ridimensionamento del loro ruo1o nella vita del 
paese, la perdita di posizioni di prestigio e di potere; 
quello che mi pare indispensabile alla loro stessa so
pravvivenza è che riprendano contatto con la realtà 
(sindacale, culturale, associativa, imprenditoriale) che 
li circonda per scrollarsi di dosso il clientelismo, il 
malgoverno, l'usurpazione di potere, la gestione con 
metodi privatistici e personali della cosa pubblica. Au
guri di buon lavoro, dunque, al nuovo segretario della 
DC, nella speranza sincera che ce la faccia perché una 
rinnovata DC (quale è quella che Zaccagnini auspica 
e senza la quale il galantuomo Zaccagnini credo non 
resterebbe un'ora di troppo a Palazzo Sturzo) sarebbe 
strumento più agevole per la soluzione della crisi della 
democrazia italiana che non una qualsiasi rottura trau
matica. 

Che Zaccagnini ce la faccia non è però un fatto 
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scontato. Direi anzi che le maggiori probabilità sono 
contro di lui. Il gioco che, consapevolmente o no, la 
destra dc conduce è quello di non concedere alcuna 
attestazione di attendibilità (democratica, internazio
nale) al PCI per continuare a relegarlo non alla oppo
sizione costituzionale (che potrebbe domani diventare 
maggioranza) ma alla opposizione permanente, come 
se si trattasse di un dato storico non superabile della 
vita italiana. E si sa anche quali sono gli argomenti 
che questa destra mette in campo: fine del pluralismo 
politico, crisi della NATO, fuga precipitosa dei ca
pitali, presenza della CIA. 

Troveranno i cattolici democratici, dentro e fuori 
la DC, dentro e fuori la curia vaticana la forza neces
saria per rispondere in maniera adeguata a questi inter
rogativi? 

La replica a me pare semplice e lineare: il plura
lismo politico non è più in discussione da tempo nello 
occidente e non solo perché il PCI ha fatto dichiara
zioni estremamente impegnative in proposito ma per
ché l'altra strada (quella delle democrazie popolari 
dell'est) è di fatto impraticabile nell'occidente, un vi
colo cieco a trenta anni dalla fine del secondo con
flitto mondiale. 

La crisi della NATO è anch'essa un fatto che 
tocca l'Italia ma non tanto perché in Italia vi siano o 
no troppi comunisti. Una America chiamata a sceglie
re tra impegno militare a difesa dell'attuale sistema 
di potere in Italia e un accordo col PCI per il man
tenimento delle basi USA e NATO in Italia sceglie
rebbe probabilmente la seconda ipotesi ed avrebbe 
in ogni caso molte difficoltà interne a scegliere la 
prima: la bilancia del potere a livello internazionale 
(voglio dire del peso che nel rapporto generale tra le 
grandi potenze ha il movimento operaio italiano e le 
sue capacità di lotta) crea veramente un bilico su 
questo punto e mette in crisi le stesse posizioni o pre
sunzioni della stessa CIA. 

Resta la questione economica: se cioé una pre
senza comunista nell'area di governo possa provocare 
un allarme di tali dimensioni da scatenare il collasso 
definitivo della nostra economia. 

C'è chi (tra le grandi imprese soprattutto) pensa 
perfettamente il contrario e cioé che solo una corre
sponsabilizzazione dei comunisti a livello di governo 
potrebbe restituire alla nostra economia il respiro e 
i margini di impegno e di produttività che gli sono 

L'Astrolablo n. 7 /8 • 31 lugllo/31 agosto 1975 

------~--------------------~ 



indispensabili. Conviene comunque sottolineare che 
questo è ancora il terreno più difficile, quello sul quale 
può facilmente scatenarsi la vandea dei sindacati auto
nomi in collegamento con la destra politica e coi gio
chi suicidi della media impresa e degli strati parassi
tari della nostra struttura sociale. Questo è anche il 
terreno sul quale, elettoralmente, la DC e Zaccagnini 
giocano le loro carte più rischiose. 

Certo è però che non si esce dall'attuale crisi della 
società italiana senza correre dei rischi. Accanto a 
quelli della DC ci sono i rischi del PCI esposto più 
di ogni altro partito comunista al lavoro difficile e 
non senza contraddizioni di individuare nel concreto 
della realtà del paese una sua via autonoma al socia
lismo; e ci sono ancora i rischi del PSI sul quale co
mincia a pesare l'atmosfera di una situazione pre-con
gressuale che - per chi conosce il PSI - presenta 
sempre elementi di preoccupante tensione interna. Nel
le ultime settimane è avvenuto uno strano scambio 
di posizioni: Manca che (autorizzato da De Martino?) 
si butta addosso al PCI con una linea che lascia tra
sparire qualche pressione indebita se non ricattatoria 
(o ci date esplicita autorizzazione ad andare al governo, 
oppure buttiamo tutto all'aria e accettiamo l'alternativa 
lombardiana) e Mancini che prende le distanze e riven
dica una rinnovata autonomia della politica del PSI, 
elemento di raccordo e di mediazione tra una DC rin
novata e il PCI. 

Saranno probabilmente questi alcuni dei temi del 
prossimo congresso socialista e varrà la pena di se
guirli con l'attenzione che meritano nella consapevo
lezza che il PSI resta in ogni caso elemento non sur
rogabile dello sviluppo della democrazia italiana. 

Capita spesso che si affacci, nei dibattiti, negli 
scontri polemici, nelle richieste di chiarimenti la so
lita domanda impertinente: ma dove va, con la crisi 
economica che ci attanaglia, questa democrazia italia
na? Non stiamo diventando un paese ingovernabile? 
La spinta al consumismo e la « disaffezione » alla pro
duzione non hanno definitivamente intaccato le no
stre possibilità di mantenerci al livello delle maggiori 
potenze mondiali? 

Non ho nessuna voglia di fare il profeta anche 
perché ai profeti, soprattutto disarmati, non va mai 
accordata troppa importanza. Dirò solo che l'Italia è 
- secondo me - uno dei paesi più governabili del 
mondo solo che si abbia una prospettiva da proporgli, 

~·Astrolabio n. 7 /8 - 31 lugllo/31 1gosto 1975 

delle mete da additare e alcuni esempi anche crudi 
da mettere sotto gli occhi della gente. Dirò che il salto 
qualitativo che abbiamo davanti è quello di costruire 
una società moderna e democratica che sappia adegua
tamente gestire quella grossa fetta di economia pub
blica che già (nominalmente) esiste e che si renda 
conto che il deficit del bilancio dello Stato ( 11.000 mi
liardi) è una cosa che ci riguarda tutti e che esso può 
essere agevolmente colmato sol che si metta in atto 
(con le leggi vigenti) una adeguata politica contro il 
parassitismo e l'evasione fiscale. 

Sembra (e probabilmente è) un programma mo
derato, di tipo socialdemocratico europeo occidentale· 
Sta di fatto che a realizzarlo in Italia è necessaria una 
vera e propria tensione rivoluzionaria. 

I due anni che ci separano dalla fine della legisla
tura possono essere anni di rottura o anni di prepa
razione alla consultazione elettorale. Purtroppo le sca
denze della drammatica crisi economica non lasciano 
molto spazio ad un esame ponderato e disteso dei pro
blemi che incalzano, né la situazione politica appare 
abbastanza matura da creare l'atmosfera in cui quello 
esame si vada a verificare nelle migliori condizioni 
possibili. 

Siamo condannati - è la « porta stretta » attra
verso la quale è chiamata a passare la democrazia ita
liana - a due anni di «ptetinerie », di scivolamenti, 
di soluzioni interlocutorie, entro i quali però è neces
sario far maturare l'atmosfera che nel '77 ci potrà 
portare alla « grande coalizione » capace di gettare 
nuove fondamenta alla democrazia italiana e di voltare 
definitivamente pagina nel modo di governare il paese. 

I futurologi dicuno che dopo la grande coalizione 
potrebbero crearsi anche in Italia le condizioni per 
un bipartismo (che ci troverebbe regolarmente in ri
tardo di un mezzo secolo sul resto dell'Europa conti
nentale). 

Come politici meglio tenersi a termini più ravvici
nati e pensare alle soluzioni delle questioni che ci 
attanaglieranno in questa fine del '75 e nei mesi non 
certo tranquilli che ci attendono nel '76. 

L. A. • 
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Governo tra l'urgenza 
delle riforme e la pratica 
del vaniloquio 

I 1 12 settembre (nel momento in cui scriviamo 
mancano ancora dieci giorni a quella data), l'on. 

Moro parlerà all'inaugurazione della Fiera del Levante 
di Bari. L'occasione è sempre stata cara al presidente 
del Consiglio per pronunciare impegnativi discorsi po
litici. Questa volta, anche se non volesse, sarebbe co
stretto a farlo. Lo esige l'estrema delicatezza della si
tuazione economica: lo esigono anche la situazione e 
alcuni avvenimenti politici delle ultime settimane, che 
tengono e hanno messo il campo a rumore. 

Elenchiamoli. La sostituzione di Fanfani con Zac
cagnini, almeno a giudicare dalle prime mosse di que
st'ultimo, sembra convertirsi nella correzione di alcune 
posizioni della DC. E' stata espressa una maggiore 
propensione a stabilire contatti con forze politiche e 
sociali non di stretta osservanza, per allargare il « re
spiro » 1politico del partito e tentare di ridurne il ritar
do rispetto all'avanzata della società. Questa maggiore 
sensibilità ai problemi agitati da sinistra non è passata 
liscia: Zaccagnini è stato già attaccato, in modo per 
la verità abbastanza goffo, sia da Donat-Cattin, leader 
della sinistra democristiana, sia dai dorotei. Ma non 
se ne è fatto distrarre. La prova s'è avuta nello svi
luppo del dibattito intorno ai rapporti con i partiti di 
sinistra e, in particolare, con il PCI. Nei confronti di 
questo partito, è stata confermata l'impossibilità di 
una convivenza al governo del paese. Ma questa vec
chi affermazione si è accompagnata con due novità: 
la prima è stata che l'antica pregiudiziale anticomunista 
ha ceduto il passo all'affermazione della necessaria esi
stenza di una maggioranza e di un'opposizione, pena 
lo snaturamento del pluralismo, e dell'inopportunità 
politica, forse più ancora dell'impossibilità ideologica, 
di una qualunque confusione dei ruoli. Ad arrotondare 
ancor più questa già smussata posizione, è intervenuta 
l'accettazione di democratici confronti programmatici 
con il PCI e dell'ipotesi, non scandalizzante, di ap
porti correttivi dei comunisti. La seconda novità è 
che l'autentico sconvolgimento delle giunte, regionali, 
provinciali e comunali, e la prevçntiva contrattazione 
di programmi con il PCI, lasciato fuori da talune mag
gioranze di nuovo tipo ma in posizione di attesa e 
non già di belligeranza, hanno cessato di essere un 
dramma per la DC: le catastrofiche minacce pronun
ciate per l'eventualità di accordi come quello della 
giunta regionale piemontese, sono state lasciate cadere 
e, tutto sommato, fatta salva qualche residua Vandea, 
l'idea di un generale spostamento a sinistra dei pro-

• 

di Ercole Bonacina 

grammi e delle alleanze non è più considerata, almeno 
dalla segreteria Zaccagnini, come un'eresia degna del 
rogo. L'insegnamento del 15 giugno, insomma, ha 
lasciato una traccia. Tutto ciò è qualcosa di più della 
semplice strategia dell'attenzione teorizzata da Moro, ma 
costituisce pur sempre un quadro politico in cui il presi
dente del Consiglio ha dimostrato di muoversi con più 
agio rispetto al quadro in cui lo stava stringendo f'.anfani. 
Vedremo il 12 settembre come Moro ne parlerà, an
che se è da presumere che la delicatezza dell'argomen
to e la presenza di un « amico » alla testa della DC 
consiglieranno di lasciare alle cure di quest'ultimo l'ul
teriore svolgimento del tema. Tanto più che il PSI 
opportunamente distingue fra l'atteggiamento nei con
fronti del Governo escludendone la crisi, e lo sviluppo 
del discorso politico generale, e che anche il PCI 
mantiene il Governo Moro al riparo da contraccolpi, 
eventualmente troppo affrettati, derivanti dalla sua 
mantenuta pressione per una più aperta partecipazione 
alle grandi scelte politiche. 

La Malfa: un intervento 
contraddittorio 

In questo quadro si collocano e andranno trattate, 
o comunque considerate, le due recenti sortite dell'on. 
La Malfa e del presidente della Repubblica, Leone. 

Affermando che, con gli ultimi provvedimenti anti
congiunturali varati dal Governo, si era chiusa una 
fase e si apriva quella del necessario confronto con i 
vecchi problemi delle strutture istituzionali ed econo
miche del Paese, La Malfa ha chiarito di non aver 
voluto porre un ultimatum o un termine al bicolore 
DC-PRI: tuttavia, il solo passo successivo che vede 
ed auspica è l'apertura della famosa trattativa globale 
governo-imprenditori-sindacati, soprattutto in vista del
l'autunno, avendo adesso aggiunto che alla trattativa 
dovrebbero partecipare anche i partiti cioè, a quanto 
è dato di capire, anche il PCI. Ma, su questo punto 
centrale della proposta di La Malfa, è subito sorto 
l'interrogativo della posizione dalla quale dovrebbe 
discutere il PCI e del ruolo che, durante e dopo la 
supposta trattativa, questo partito dovrebbe assolvere. 
Sia nella lettera a Moro (e se ne capisce il motivo) 
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sia nella successiva intervista alla Stampa (e il motivo 
si capisce meno), La Mal fa ha trascurato di affrontare 
questo essenziale problema: lo qualifichiamo essenzia
le perché solo il più vasto consenso politico e popo
lare potrebbe consentire di superare le ardue prove 
che si oppongono all'attuazione delle profonde riforme 
di struttura ormai indilazionabili, e per essere vasto 
il consenso non potrebbe prescindere da quello dei 
comunisti. Il silenzio di La Malfa su questo problema 
e l'atteggiamento del PRI sulla questione delle .giunte 
aperte e sulla posizione del PSI circa la necessana par
tecipazione del PCI alle grandi scelte politiche rendono 
il discorso del leader repubblicano o contraddittorio o 
inconcludente: contraddittorio, perché anche a lui l'e
sperienza deve aver insegnato che, senza una forte 
spinta addizionale, esterna all'orm._ ~ dissolta coalizione 
di centro-sinistra, le riforme non si fanno; inconclu
dente, perché darsi un obiettivo ambizioso come quel
lo delle riforme e non proporsi sino in fondo il pro
blema delle condizioni necessarie a raggiungerlo, non 
serve a niente. Indebolita da questa grave lacuna, la 
proposta di La Malfa e quel che la sostanzia (rinun
cia sindacale a rivendicazioni salariali eccedenti un ri
strettissimo limite}, possono fare più male che bene: 
imboccano e inducono a imboccare una via senza usci
ta, perché la dichiarata conclusione di una fase (quella 
dei provvedimenti congiunturali) e il rifiuto di accet
tare le condizioni per affrontare e superare l'altra 
fase (un diverso rapporto col PCI per le riforme di 
struttura), equivalgono in sostanza a dichiarare supe
rato il bicolore senza proporre nulla di consistente in 
cambio. Da questo punto di vista, riuscirà molto im
barazzante a Moro rispondere e La Malfa, a meno che 
non scelga la via del vaniloquio, che consisterebbe nel 
fare proprie le proposte del vicepresidente del Consi
glio ma continuando a lasciarne in ombra gli addentel
lati politici. 

Persistere in questo errore sarebbe un peccaro, 
considerato che questa volta la risposta sindacale alla 
proposta della trattativa globale è stata più arcicolata 
del passato. « Non basta dire che le strutture dello 
Stato sono pletoriche e inefficienti, - ha scritto Lama 
sull'Unità rispondendo a La Malfa - non basta 
denunciare la pericolosità della carica inflazionistica e 
la bassa pròduttività della pubblica amministrazione e 
di certi servizi, senza nemmeno cercare le cause di 
queste disfunzicni. Occorre dire che cosa si vuole 
fare, da dove si pensa di cominciare, con quali riforme 
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dell'apparato pubblico e quali riconversioni nell'agri
coltura e nell'industria, quale selezione si intende pro
muovere nel campo dei consumi per determinare una 
crescita sociale che bilanci la rinuncia a consumi pri
vati non necessari ». In questo avvertimento del se
gretario della CGIL c'è l'invito a un'integrazione, che 
dev'essere preventiva all'eventuale trattativa globale e 
ncn rinviata a questa, in quanto deve discendere da 
una preliminare e dichiarata scelta politica: tanto più 
che la piattaforma rivendicativa delle confederazioni 
per il confronto d'autunno si avvia a diventare « glo
bale » essa stessa, mettendo sul medesimo piano sa
lari investimenti occupazione riforme, e quindi propo
nendosi implicitamente il problema delle compatibilità. 
Ma ha ragione Lama quando, subito dopo, osserva: 
«Di tutto questo non si scorge nulla o quasi, nelle 
prese di posizione del Governo e dello stesso padro
nato. Ogni altra ipotesi, ogni predica generica senza 
concreti programmi ispirati a una nuova politica è 
rinunciataria, perché destinata a lasciare le cose come 
sono: o addirittura riconduce al passato, e quindi è 
velleitaria perché un tale ritorno all'indietro è impos
sibile ,. . 

Leone: una sortita che va a genio 
alla destra 

A Bari, Moro dovrebbe avvertire la necessità 
di raccogliere l'invito di Lama, e predisporre le con
dizioni perché il confronto dell'autunno metta a frutto 
la generale consapevolezza delle forze politiche e sociali 
demccratiche, che il momento è grave e che il rinnovo 
dei contratti può rappresentare al tempo stesso il mo
mento e l'occasione per una svolta dei rapporti tra 
quelle forze. 

Una svolta di tali rapporti è consigliata anche dalla 
sortita del presidente Leone e dal probabile seguito 
di essa (messaggio alle Camere). Per la conversazione 
ccnfidenziale col giornalista del Corriere della Sera e 
per la sua pubblicazione, evidentemente assentita, non 
ci formalizziamo più che tanto. Certo, il tramite per 
« esternarsi » scelto dal presidente della Repubblica 
è del tutto anomalo e l'evenruale sua intenzione di 
misurare le reazioni prima di esprimersi secondo i -9 

, 
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modi offertigli dalla Costituzione, poteva essere sod
disfatta con altri, più discreti e, probabilmente, anche 
~iù indicativi mezzi. Ma il fatto è che, auspicando 
d'ora in poi lo scrupoloso rispetto delle forme espres
sive indicate dalla Costituzione, il contenuto delle di
chiarazioni rese dal presidente e il momento con il 
quale sono venute a coincidere, sono tali da assorbire 
la maggior parte dell'attenzione. Senza mancare di ri
spetto all'altissima carica da lui ricoperta con piena 
dignità, ci sia consentito di osservare che l'on. Leone 
ha detto ciò che un democristiano moderato più che 
un presidente della Repubblica poteva ciire. Non ci 
riferiamo ovviamente alla mancanza di accenni alle 
cause e, meno ancora, alle responsabilità dei mali de
nunciati. Sinceramente, nessuno poteva pretendere che, 
una volta rotto il ghiaccio, l'on. Leone si abbandonas
se a tanto, sia perché presidente sia perché democri
stiano: e ciò sia detto anche se il riferimento all'esi
stenza di un certo spirito di resa ha inteso individuare 
in sostanza una causa e, nel pensiero dell'on. Leone, 
non di poco conto, quando questo spirito è proprio di 
taluni ceti dominanti ma non alberga davvero nelle 
grandi masse popolari, impegnate duramente a com
battere o a fronteggiare, in posizione peraltro econo
micamente subalterna, l'inflazione, la recessione, lo 
sfascio amministrativo e quello dei pubblici servizi. 
Non dunque al mancato accenno alle cause ci riferia
mo, quanto alla scelta degli argomenti, tra i quali ad 
esempio non figura - è forse un caso? - nessun 
riferimento alla condizione delle classi e delle regioni 
povere, alle offensive disuguaglianze sociali, ai grandi 
prindpi costituzionali di libertà, di democrazia, di u
guaglianza, di effettivo esercizio popolare del potere, 
che ancora attendono di essere attuati e tra i quali -
è stato forse un caso anche questo? - è stata scelta 
solo la regolamentazione del diritto di sciopero. 

Era fatale e giusto che una siffatta selezione di 
argomenti andasse più a genio a destra che a sinistra; 
che essa venisse intesa come diligente ricerca di tutto 
ciò che non richiamasse le pesanti responsabilità demo
cristiane e come indicazione, invece, di quasi rutto 
quello che manderebbe in brodo di giuggiole i mo
dtrati se fosse convertito in un programma di governo; 
che, sia pure anticipata in una « conversazione confi
denziale », quella selezione di argomenti facesse bale
nare il pericolo di rappresentare la falsariga, limitata 
e per molti versi inaccettabile, del probabile messag
gio alle Camere; che questa sua funzione di limite 
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sembrasse proporsi anche all'attività di Governo -
pur sempre titolare del potere di controfirma del mes
saggio - e persino all'evoluzione della situazione poli
tica. Adesso, non resta che attendere gli eventi: ma 
in ogni caso è da dire che la « conversazione » di 
Leone, se voleva predisporre le cose al progresso, è 
mancata al suo compito e nella sua eventuale conver
sione in messaggio dovrà essere alquanto rettificata e 
integrata. 

Si direbbe che questo intrico di problemi sia trop
pe) grosso per essere affrontato da un governo come 
quello Moro, debole in tutto e per tutto, essenzial
mente a causa della crisi dc, ma reso « forte » solo 
dalla mancanza di un'alternativa consistente e matura. 
E' per questo che i problemi riguardano solo in parte, 
anzi, in piccola parte, quel che può fare il Governo 
dell'on. Moro e investono, invece, le stesse prospettive 
di sviluppo della democrazia in Italia. Se ne è reso 
conto l'elettorato, che ha parlato il 15 giugno. Adesso 
si attende che se ne renda conto la DC. Ma tutto ha 
un limite: anche l'attesa. 

E. B. • 
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dopo gli scioperi di agosto 

Regolamentazione 
o autoregolamentazione? 

D opo gli scioperi selvaggi di ferragosto che hanno 
sconvolto il trasporto aereo e intralciato seriamen

te quello ferroviario, tutti hanno creduto opportuno 
scendere in campo e spezzare una lancia, in modo più 
o meno esplicito o più o meno interessato e compiaciu
to, in favore della regolamentazione del diritto di scio
pero. 

Aveva cominciato l'economista Forte con l'espri
mere sulla Stampa un parere deciso su11a necessità di 
impedire che centurie di desperados paralizzassero con 
le loro richieste corporative la vita di un Paese e su
bito dopo, specie durante il blocco ferragostano delle 
ferrovie nel meridione o gli scioperi dei netturbini a 
Napoli e Palermo, erano scese in campo le forze anti
operaie e moderate, che hanno pescato nel torbido per 
condannare in blocco il movimento sindacale italiano. 
Ultimamente anche il presidente Leone con una pro
cedura eteroclita ha pensato di interpretare lo stato del 
Paese ammonendo sulla necessità di regolare per via 
legislativa gli scioperi. 

Per completare il panorama resta da dire della po
sizione dei camerati di Almirante. Come è noto 1a Ci
snal, lo sparuto sindacato fascista, è stato uno dei più 
battaglieri nel sobillare i ferrovieri siciliani e puglie
si a incrociare le braccia per impedire a migliaia di 
emigranti di fare ritorno tempestivamente (con l'aria di 
licenziamenti che tira in molti paesi europei) nei posti 
di lavoro. Ma nonostante questa precisa scelta il caporio
ne fascista poteva attaccare dapprima una pretesa ten
denza filo-settentrionale della 4C triplice » e poi anche 
la «eccessiva libertà» di cui godono i sindacati. 

L'accenno alla posizione dei fascisti non è superflua 
ma può servire come utile punto di riferimento per 
esprimere alcuni giudizi sulla vicenda degli scioperi e
stivi nell'imminenza del rinnovo dei contratti dell'au
tunno, che si prospetta, a quanto sembra, sotto l'auspi
cio di un Orione per niente propizio e rassicurante. 

Avevamo scritto nel numero precedente dell'impegno 
che le tre confederazioni stavano attuando per evi
tare l'impazzimento corporativo delle organizzazioni di 
categoria più refrattarie a una linea politica che tenesse 
conto delle esigenze dei lavoratori più esposti e degli 
interessi economici nazionali, e questo proprio a cau
sa della minore credibilità che la diminuita forza con
trattua1e, provocata dalla crisi economica, dava loro non 
solo nelle fabbriche ma anche nei rapporti col governo. 

In sostanza i sindacati temevano un possibile sfai-
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da.mento, specie nel Mezzogiorno e fra le categorie del 
parastato, tra la direzione politica delle vertenre e gli in
teressi particolari di alcune categorie strenuamente at
testate su posizioni di difesa di privilegi e di favori non 
sempre rivendicabili. Temevano cioè uno scollamento 
tra le tre confederazioni e la miriade di sindacati auto
nomi che nel meridione controllano di fatto importanti 
settori dell'economia locale o della vitale macchina am
ministrativa. 

Questo puntualmente è successo ad agosto, ma per 
fortuna limitatamente ad alcune categorie, anche per
ché altre come gli insegnanti o gli impiegati degli Enti 
locali non avevano nel periodo estivo armi o occasioni 
per attuare analoghi propositi. La prospettiva quindi 
si presenta alquanto preoccupante con l'inizio dell'anno 
scolastico e col ritorno alla normalità della vita ammini
strativa nei vari uffici. 

Non esattamente quindi a nostro avviso si può di
re che i sindacati hanno retto al confronto coi gruppi 
fascisti, con gli autonomi e con i Cub degli ext~ar
lamentari. Se i fatti di agosto hanno dimostrato una 
confortante tenuta delle tre maggiori confederazioni sin
dacali e lo spirito di responsabilità della gran parte dei 
nostri ferrovieri, al tempo stesso hanno seriamente indi
cato come nell'attuale momento un gruppo, anche minu
to, ma deciso di « scioperanti » può bloccare in più 
di un punto nevralgico la già elefantiaca e lenta mac
china amministrativa de1 nostro Paese. 

Questa situazione può autorizzare pessimistici giudi
zi sulla vita del movimento operaio e far dire a qual
cuno, come puntualmente è successo, che c'è già una 
crisi, almeno latente, del sindacato? Soprattutto perché 
gli attacchi alla gestione unitaria non vengono solo co
me era prevedibile da parte missina ma anche da parte 
dei cosiddetti sindacati autonomi, che non si possono 
certo chiamare semplicisticamente fascisti, e anche da 
parte di una minoranza superpoliticizzata e goscista che 
rinfaccia costantemente alla Cgil, Cisl, Uil una condot
aa cedevole e rinunciataria nei riguardi del governo per 
favorire l'attuazione del pestifero «compromesso sto
rico » berlingueriano. 

Ma vediamo più da vicino alcune di queste compo
nenti. Della Cisnal abbiamo già detto, guardiamo in 
faccia gli autonomi. E' solo da qualche settimana che i 
rapporti tra questi sindacati e la « triplice», come la 
confederazione unitaria è chiamata dag1i autonomi, si 
sono seriamente incrinati. Prima, Lama e Storti ave--. 11 
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vano chiuso un occhio, forse anche di malvoglia, sulle 
pretese non sempre ortodosse di queste categorie, per 
salvaguardare l'unità e non affaticare il processo di av
vicinamento tra tutte le organizzazioni di lavoratori e 
costruire, in qualche modo, una linea comune. In se
guito avevano cercato di prendere tempo nei riguardi 
di queste consorterie, dirette o ispirate da Vito Scalia 
e incoraggiate da Fanfani, cercando di allontanare il 
momento di scontro e di rottura. 

Adesso però bisognava prendere una decisione, per 
non coinvolgere in un unico giudizio di condanna tutti 
i lavoratori da parte dell'opinione pubblica, e distingue
re, se non i destini, almeno le responsabilità e le conse
guenze. Ma questa decisione è risultata tardiva, anche 
perché è stata coperta a sinistra dal comportamento esa
speratamente corporativo dei Comitati unitari di base 
controllati dagli estremisti. 

I Cub, che ormai hanno qualche anno di vita, già in 
passato si sono segnalati per la rabbiosa azione riven
dicativa e per l'irresponsabilità di alcune discutibili e 
antiunitarie iniziative sindacali. In verità il giudizio del
la « triplice » su questi lavoratori è stato ancor prima 
che per gli autonomi di condanna, ma non ha impedi
to la sqpravvivenza, a volre in sordina, di queste aggres
sive organizzazioni che contano una discreta presenza 
tra i colletti bianchi. 

Piuttosto è utile capire come mai queste organizza
zioni abbiano potuto avere presa e seguito tra decine 
e centinaia di lavoratori. Non basta tacciarli adesso di 
fascismo per la loro condotta irresponsabile, bisogna 
invece comprendere le ragioni che ne hanno permesso 
la crescita. Penso in proposito che le responsabilità non 
siano da ricercare nelle condizioni di particolare arre
tratezza politica in cui si sono sviluppate le richieste 
corporative dei Cub e degli autonomi, ma anche nella 
mancata chiarezza che ha permesso, in questi anni, di 
non potere tempestivamente e severamente giudicare 
tutto ciò che avveniva sul fronte sindacale, confondendo 
di fatto (e di questo ne ha colpa anche la stampa) ri
chieste giuste e sacrosante con rivendicazioni meschine. 
Ma questo punto richiederebbe una riflessione a parte: 
solo valeva la pena ricordarlo per avere presente la rea
le complessità de1 problema e poter giudicare sulle re
sponsabilità che sono di molti. 

Si comprende allora come le richieste di regolamen
tare i famosi articoli 39 e 40 della Costituzione possa-
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no al tempo stesso essere considerate giuste e con so
spetto, necessarie e pericolose, improcrastinabili e in
sieme contraddittorie e ambigue. 

E se i sindacati e le sinistre, tutte, hanno già 
fatto capire di non essere d'accordo sulle proposte gar
bate avanzate da Forte, per una regolamentazione, fat
ta dal Parlamento, del complesso diritto di sciopero re
sta il fatto che sia pure a titolo indicativo e in casi 
eccezionali una normativa è necessaria e s'impone a 
tutti i democratici. Che fare al.Iora? E' la domanda che 
lo stesso Lama di recente si è posto sull'Unità. 

Per i sindacati il problema non è di regolamentazio
ne legislativa, ma di autoregolamentazione per evitare 
che l'azione di pochi possa mettere a repentaglio valori 
collettivi irrinunciabili, come i trasporti pubblici o i 
servizi della nettezza urbana. La differenza come si ve
de non è sottile; si tratta di stabilire un precedente giu
ridico costituzionale dal significato ambiguo e diver
samente utilizzabile politicamente (si pensi ad esempio 
dl'impiego dei militari) o di lasciare inalterata l'arma 
dello sciopero e libera da un qualsiasi controllo legisla
tivo e « autoritario». 

Il problema è attuale e scottante. Ogni soluzione 
presta il lato a fraintendimenti e pericolose involuzioni 
democratiche e se i sindacati, comprensibilmente, in
sistono sulla autoregolamentazione del diritto di scio
pero per alcuni servizi pubblici, come si potrà convin
cere o obbligare gli ultras fascisti e di alcuni gruppi e
stremisti a più responsabili rivendicazioni? Si può co
stringere qualcuno, se non per legge, a desistere dallo 
scioperare o si pensa di organizzare una seria regola
mentazione contrattuale, che riguarda solo alcune cate
gorie in alcuni eccezionalissimi casi? La questione resta 
aperta e ben vengano i consigli e le indicazioni di quanti 
hanno a cuore la vita della nostra Repubblica anche se 
di parere opposto o contrastante. . 

L'importante è che per intanto del delicatissimo pro
blema si occupino già la maggioranza dei lavoratori re
sponsabilmente interessati a evitare che l'azione di po· 
chi, più o meno in buona fede, faccia paurosamente sci
volare verso l'anarchia sindacale il prossimo confronto 
autunnale. 

L. A. • 
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La sinistra di fronte ai nuovi 
problemi di gestione politica 

U no, dieci, cento, mille 15 giu
gno: trasferire il celebre slo

gan di « Che » Guevara sulla mol
tiplicazione rivoluzionaria della lot
ta antimperialista vietnamita al ri
sultato delle elezioni regionali e am
ministrative del 15 giugno 197 5, 
non è un esercizio retorico. Infatti 
le conseguenze del voto a sinistra del 
15 giugno vanno in progressione 
geometrica rispetto alla stessa note
vole quantità di voti spostatisi dal 
centro a sinistra. Sotto l'effetto di 
quel voto, giorno dopo giorno uno, 
dieci, cento mille comuni da di
versi lustri controllati dalla DC, 
«saltano»: il potere periferico de
mocristiano si sbriciola giorno do
po giorno, mollica dopo mollica, per 
cui appare ormai come un pane dal
la crosta ancora intatta ma pressoché 
svuotato all'interno. Per valutare in 
termini politici i mutamenti provo
cati dal voto del 15 giugno sulla 
trentennale struttura democristiana 
del potere, più che il conteggio dei 
comuni, delle province, delle regio
ni conquistate da PCI e PSI, biso
gnerebbe invece calcolare quanto ha 
dovuto cedere la DC e non soltanto 
a socialisti e comunisti, ma anche 
a socialdemocratici e repubblicani. 

Confessiamo di non essere in gra
do di tracciare nei minimi dettagli 
il panorama dei mutamenti avvenuti 
nelle amministrazioni locali, grandi 
e piccole, da giugno a oggi sia per
ché il processo non è ancora ultimato 
a causa della pausa di ferragosto, e 
anche perché soltanto il ministero 
degli Interni dotato di Potenti ela
boratori elettronici sarebbe in jlrado 
- ammesso che lo volesse - di far
lo. Ma un « quadro » d'insieme è 
possibile tracciarlo partendo dalle 
entità amministrative maggiori, cioè 
le regioni, le province, i comuni ca
poluogo. Al momento, nel pieno del· 
la pausa di mezza estate dovuta non 
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soltanto all'esodo estivo ma anche a 
una chiara volontà politica di PCI e 
PSI di allentare la stretta attor
no alla DC per tenere a galla il 
pericolante bicolore Moro-La Mal
fa, delle 15 regioni a statuto ordi
nario interessate dal voto di giu
gno, cinque hanno giunte di sini
stra: Piemonte, Liguria, Emilia, 
Toscana, Umbria. Due soltanto so
no «bianche»: Veneto e Molise. 
Le altre otto - e cioè Lombar
dia, Campania, Marche, Lazio, Ba
silicata, Calabria e Puglia e in una 
certa misura anche gli Abruzzi -
sono a metà strada fra « rosso ,. e 
«bianco». O meglio, per usare un 
termine polemico caro al forzano
vista on. Guido Bodrato, « sono a 
mezzadria » fra PCI-PSI e DC. Nel 
senso che in queste otto regioni 
si, hanno o si delineano soluzioni 
oer gli incarichi di consiglio e per 
la formazione delle giunte, concor
date fra maggioranza e opposizio
ne. In alcuni casi (Lombardia, Cam
pania, ecc.) ufficialmente, e ~n altri 
casi in modo meno appariscente 
(Lazio, Marche, ecc.), mag;,io;~nza 
DC-PSI-PSDI-PRI e opposzzwne 
comunista si sono messe d'accordo 
a tavolino sulle varie soluzioni e 
sugli incarichi. È u~ ~egr.eto di Pu~
cinella che per cama di Zacca~m
ni Biasini e Tanassi non viene 
sb~ndierato ai quattro venti. Ba
sterebbe ma lo spazio non ce lo 
consente'. andare a vedere come si 
è svolta l'elezione del presidente 
del consiglio o della giunta in que
sta o auella regione, per toccare con 
dito che l'accordo, tacito o espli
cito, c'era eccome! 

Meno diplomatica e con minore 
pruderie la formazione delle giun
te provinciali e nei comuni capo
luoghi, $'.love la legge del più forte 
si è imposta con minori sottigliez
ze. Salvo inevitabili omissioni, le 

di Italo Avellino 

giunte provinciali di sinistra sono 
adesso 35: Torino, Vercelli, Ales
sandria, Genova, La Spezia, Impe
ria, Savona, Milano, Cremona, Man
tova, Pavia, Bologna, Modena, Reg
gio Emilia, Parma, Ferrara, ForU, 
Ravenna, Venezia, Firenze, Pisa, Li
vorno, Siena, Grosseto, Pistoia, 
Arezzo, Ancona, Pescara, Pesaro, 
Perugia, Massa, Terni, Cosenza, Ca
gliari. Stessa proliferazione o quasi 
a livello di comuni capoluogo dove 
all'elenco succitato si deve aggiun
gere Aosta. 

Il logoramento di 
vecchie e e nuove 
formule 

Un quadrn impressionante indub
biamente e destinato ad allargarsi 
poiché mentre andiamo in macchi
na è ripresa la formaziÒne delle , 
giunte dopo la parentesi balneare. 
L'analisi, qui schematica, andrebbe 
colmata con alcuni dettagli non se
condari, con situazioni definite « a
nomale ,. perché rompono ogni for
mula passata e perfino quelle pro
poste durante la campagna eletto
rale. È il caso delle giunte « laico
marxiste,. di Venezia (PCI-PSI
PDUP con aoooggio esterno del 
PRI) e di Rieti (PCI-PSI-PRI). 
Mentre i modelli su cui si lavora 
a livello politico con propensioni 
nazionali, sono la formula lombarda 
(giunta regionale DC-PSI-PRI e 
PSDI con intesa programmatica col 
PCI definita « accordo istituziona
le » ), e quella campana (giunta re
gionale quadrinartita con l'accordo 
dei partiti dell'intero arco costitu
zionale dal PLI al PCI). -13 
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In questa situazione estremamen
te mutevole, una nota di rilievo 
merita quanto sta accadendo, al di 
là delle smentite del PSDI, nelle 
file socialdemocratiche dove si sta 
verificando un autentico capovolgi
mento di fatto della linea tanassia
na. Evoluzione, comunque motiva
ta, che ha portato nel giro di un 
paio di mesi alla formazione di due 
nuovi movimenti socialdemocratici: 
l'URSD (Unione per la Rifondazio
ne del Socialismo Democratico) di 
Franco Galluppi il quale, uscito 
dal PSDI sbattendo la porta a Ta
nassi prima del 15 giugno, racco
glie oggi attorno a sé i neo-consi
glieri regionali, provinciali e comu
nali « espulsi » per avere dato il lo
ro appoggio a giunte di sinistra. 
L'altro raggruppamento di dissiden
ti socialdemocratici, a dimensione 
ambrogiana però, è il MUIS (Mo
vimento Unitario di Iniziativa So
cialista). Franco Gallu~i si vanta di 
radunare attorno all'URSD qualco
sa come 50.000 ex iscritti al PSDI. 
Non siamo in condizione di appu
rare se questa cifra corrisponda al
la realtà, ma certo è che le propor
zioni del dissenso socialdemocratico 
devono essere alquanto consistenti 
ove si esamini l'elenco di comuni 
e province in cui esponenti del 
PSDI apooggiano giunte di sinistra: 
Asti, Milano, Cosenza, Pescara, Ca
gliari, Ivrea, Chivasso, Albenga, Ce
sano Maderno, Cormos, Monfalco
ne, Montecatini, Pescia, Ponte Bug
gianaese, Cupra Montana, San Gi
nesio, Castel Madama, Ciamoino, 
Ladispoli, Olevano Romano, Pomi
_gliano D'Arco, Molfetta, Aprilia, 
Luino, Sesto San Giovanni, tutti 
i comuni della provincia di Massa, 
Belluno, ecc., ecc. Fino al 15 giu
~no, le scissioni nella « area socia
lista » erano avvenute sempre alla 
sinistra del PSI; questa volta, e 
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per la prima volta dalla scissione 
di Palazzo Barberini del 1947, i 
fermenti sono alla destra del PSI 
e verso sinis1ra. Una rondine non 
fa primavera, ma qui le rondini co
minciano ad essere più d'una. 

Le nuove 
responsabilità 
dei partiti 

Gli elenchi, le cifre sono sem
pre indicative di un cambiamento 
ma non dicono tutto della portata 
dei mutamenti aJl'interno dei par
titi. Le nuove responsabilità di ge
stione del potere locale - non più 
limitate alle «isole » Toscana, Emi
lia e Umbria - pongono al PCI 
problemi organizzativi complessi. 
Dietro ogni consigliere, assessore, 
sindaco comunisti c'è tutta una 
struttura attiva che assorbe decine 
e centinaia di iscritti, ore di lavoro 
e impegno nelle sezioni e nelle mil
le commissioni, direttivi ad ogni li
vello. (Il « miracolo » amministra
tivo dell'Emilia rossa si avvale del 
contributo di 400.000 iscritti co
munisti emiliani). ~ probabile che 
1.700.000 iscritti al PCI non siano 
più sufficienti a quel partito per 
fare fronte degnamente a una pre
senza negli enti locali su scala na
zionale. Massiccio reclutamento di 
adesioni e in modo indiscriminato 
con i pericoli che ciò può compor
tare in un partito dove, sulla base 
dei principi del marxismo-leninismo, 
«l'organizzazione è ideolof,ia »; op
pure un modo nuovo di impiegare 
i tesserati? Inoltre, la presenza co
munista non più discriminabile im
porrà ai socialisti una mentalità di-

versa che in passato nella gestione 
del potere locale. Con quali effetti 
- dalla base al vertice - nel par
tito socialista? In quanto a PSDI 
e PRI finora adagiati nel comodo 
grembo del potere democristiano, 
dovranno « confrontarsi » con una 
nuova maniera di gestire l'ammini
strazione locale. Le mutazioni nelle 
specie avvengono in occasioni di 
grandi cataclismi, di cambiamenti 
climatici ambientali, di scomparsa 
brutale di alcune specie che servi
vano da alimento ad altre che ~ri
ve dell 'abituale cibo devono adat
tarsi a una flora diversa. Questo 
insegna l'evoluzione. Con il 15 giu
gno l'Italia è entrata in una nuova 
«era»: il tempo dirà quali muta
zioni nei partiti quel <(cataclisma .,. 
avrà provocato. Fra i vinti, ma an
che fra i vincitori. 

I. A. • 
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Ordine pubblico: 
un primo bilancio 

L a legge « a tutela de!J'ordine 
pubblico • ha quattro mesi di 

vita. Quattro mesi non sono molti 
per una verifica sperimentale, e tut
tavia consentono un primo bilancio 
consuntivo, sia pure sommario e 
suscettibile di ulteriori rettifiche. 

Alcuni dati sicuri: 
- i tipici episodi di « criminali

tà» (rapine a mano armata, seque
stri di persona a scopo di estorsione) 
che da alcuni anni stanno turbando 
il Paese non hanno avuto la mini
ma contrazione: segno evidentissi
mo dell'assoluta inutilità della sola 
repressione (di una rejpressione, cioè, 
che non sia accompagnata da una se
ria opera di prevenzione: che vuol 
dire bonifica in profondità, ristrut
turazione dei servizi di polizia e del
la magistratura e, più in generale, 
un nuovo « clima • nei rapporti fra 
Stato e cittadino); 

- sono invece cresciuti di nume
ro, e si sono fatti allarmanti, gli e
pisodi di « pena di morte preventi
va » (come diceva Piero Calaman
drei nel 1950, quando la polizia di 
Scelba sparava con tanta facilità con
tro gli operai di Modena): quasi ogni 
~iorno si legge sui giornali di la
druncoli sorpresi a rubare che si ri
bellano alle intimazioni di alt della 
polizia e dci carabinieri e, nel ten
tativo di fuga, sono raggiunti da raf. 
fiche di mitra; 

- lper questi episodi di cieca re
pressione non risulta, fino a que
sto momento (e ne diremo fra bre
ve il perché), che la magistratura ab
bia iniziato azione penale contro i 
resoonsabili. 

Questo, un primo e sommario bi
lancio consuntivo. 
~ possibile redigere, con sufficien

te serietà, un bilancio preventivo, e 
cioè formulare previsioni su quelli 
che saranno, nel tempo, i principali 
effetti della nuova legge? 
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Credo, purtroppo, che ama:c pre
visioni siano consentite. E una pri
ma previsione è, precisamente, quel
la (confortata dalla sia pur breve e· 
sperienza di questi ultimi mesi) re
lativa alla facilità con la quale la po
lizia potrà disporre, impunemente, 
della vita umana. Facilità che deri
va da alcune fra le norme più con
testate, e pericolose, della legge: lo 
articolo 14 (sotto il profilo sostan
iiale) e gli articoli 27, 28 e 29 (sot
to il profilo processuale). 

Articolo 14 : uso delle armi. ~ 
noto che nel nostro codice penale 
già esisteva e tuttora esiste una nor
ma che dà facoltà alla polizia di u
sare le armi, indipendentemente dai 
casi (legittima difesa e stato di ne
cessità) nei quali l'uso delle armi è 
consentito a tutti i cittadini . Questa 
norma è l'articolo 53, che prevede 
che la polizia possa far uso delle ar
mi o di altro mezzo di coazione fi. 
sica quando vi sia costretta dalla 
necessità di respingere una violen
za o di vincere una resistenza alla 
autorità. Norma assai ampia, certa
mente venata di ~irito autoritario, 
e sicuramente tale da consentire un 
largo uso delle armi: l~r~o. ma, 
questo è il punto, non 1~!tmttato, 
perché autorizzato dal codice pena
le (che è il codice fascista Rocco) 
all'esplicita condizione che all'uso 
delle armi la polizia sia costretta 
Btne. Nella nuova legge questa con
dizione è caduta. Nella nuova legge 
si dice espressamente che l'uso del
le armi da parte della polizia è le
gittimo, oltre che nei casi di « co
strizione » ora ricordati, anche, e 
comunque (tenete presente il « co
munque »), allo scopo di impedire 
la consumazione di determinati rea
ti: strage, naufragio, sommersione, 
disastro aviatorio, omicidio volonta
rio, rapina a mano armata, sequestro 

di Carlo Galante Garrone 

di persona. L'estensione della « li
cenza di uccidere » è, chi non lo ve
de?, assai ampia: addirittura si e
stende a tutte le ipotesi di sequestro 
di persona, e non soltanto a quelle di 
sequestro a scopo di estorsione; e le 
ipotesi di sequestro di persona sono 
numerosissime (Giovanni Conso ha 
ricordato quella dcl marito geloso 
che tiene sotto chiave la moglie), e 
soprattutto sono non dirò tipiche, 
ma certamente frequenti nelle dimo
strazioni popolari e studentesche. Si 
pensi al «caso Trimarchi »: il pre
side di facoltà sequestrato dagli stu
denti nel suo ufficio. Oggi, se un 
caso analogo si ripetesse, la polizia 
sarebbe autorizzata a sparare. Ed è 
assai ampia, questa « licenza di uc
cidere », anche perché la legge la
scia arbitro il poliziotto o il carabi
niere di stabilire - e non è una de
cisione facile - se e quando il cit
tadino sia intento alla consumazione 
di uno dei delitti ora ricordati. 

Articoli 27 e seguenti della nuo
va legge. È sufficiente leggerli per 
inorridire, a tal punto si è fatto 
scempio di principi che sembravano 
sacri e inviolabili: l'uguaglianza dei 
cittadini davanti alla legge, l'obbligo 
di iniziare in ogni caso l'azione pe
nale, e via dicendo. In virtù della 
nuova legge, i cittadini si dividono 
in due categorie: cittadini comuni e 
cittadini ipoliziotti. Questi, a cliffe. 
renza dei normali cittadini, hanno 
un nume tutelare: il procuratore ge
nerale, l'organo, come tutti sanno, 
più in « sintonla » con il potere. E 
così, se un poliziotto fa uso delle 
armi e commette un reato, non sa
rà d'ora in poi il procuratore della. 
Repubblica ad esercitare, in piena 
e assoluta autonomia, l'azione pena
le: sarà, se lo crede (e fino -a que
sto momento non lo ha creduto mai) 
il procuratore generale. Ma non ba--15 
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sta. Nonostante tutto, il procuratore 
generale non ha la possibilità di as
solvere, perché giudice non è, e de
ve rivolgersi a un giudice, il giudice 
istruttore, per ottenere l'assoluzione 
del poliziotto. E se il giudice istrut
tore non vuole accogliere la richie
sta di proscioglimento e intende pro
cedere nell'istruttoria? Nessuna pau
ra (per il poliziotto, si intende): in 
questa ipotesi la nuova lej?ge dà al 
poliziotto una facoltà giuridicamente 
mostruosa (perché contro i provve
dimenti ordinatori non è mai am
messo reclamo) e moralmente scon
certante: quella di ricorrere alla se
zione istruttoria contro il giudice 
istruttore che, semplicemente, vuol 
vedere chiaro e, per questo, intende 
procedere negli accertamenti. È vero 
che la sezione istruttoria può respin
gere il ricorso del poliziotto: ma, a 
parte altre considerazioni, sta di fat
to, ed è un fatto gravissimo, che 
particolarissime garanzie sono state 
stabilite dalla nuova legge, con le 
norme ora ricordate, a favore di una 
categoria, in palese e inammissibile 
violazione del principio di ugua
glianza dei cittadini davanti alla 
legge. 

Ma non sono soltanto queste, sia 
chiaro, le storture e le insidie della 
legge sull'ordine pubblico. 

Vorrei dire intanto che, anche se 
nella nuova legge sono contenute al
cune norme contro l'eversione fa. 
c;cisra, ed anche se queste norme so
no state, per cosl dire, « propagan
date,. dal governo e dalla maggio
ranza parlamentare a dimostrazione 
di soirito antifascista, esse non do
vrebbero incantare nessuno, e tanto 
meno dovrebbero far oerdere di vi
sta il vero scopa della legge. Le nor
me contro l'eversione fascista, è 
una facile previsione la mia, non 
« morderanno » gran che. E saran-

11 

no innocue perché l'esperienza ci 
insegna quale sia stata, nel corso di 
quasi un quarto di secolo, l'appli
cazione della legge Scelba; perché 
le innovazioni introdotte sono di 
portata assai modesta (e, alcune, di 
difficile attuazione); perché il voto 
con tanto entusiasmo dato dai par
lamentari fascisti alla legge è alta
mente si~nificativo: e oerché è 11~
surdo e ingenuo pensare e sperare 
che organi e istituzioni dello Stato 
che hanno lasciato crescere la pian
ta del fascismo !possano dall'oggi al 
domani essere toccati dalla grazia 
e vogliano cambiare rotta. 

La verità, quale traspare da un 
attento esame della legge, è un'al
tra. La verjtà è che i reali destina
tari (le vittime designate, vorrei di
re) di tutte o quasi tutte le norme 
della nuova legge sono, come ha 
osservato Michele Coiro, i dissen
zienti e gli oppositori: ecco una se
conda previsione, facile e triste pre
visione, sugli effetti della legge. Ve
ro scooo di questa legge, di queste 
cosiddette disp0sizioni a tutela del· 
l'ordine pubblico, non è quello di 
combattere la criminalità (è questa 
la quarta legge, nello spazio di un 
anno, che vorrebbe assicurare l'or
dine pubblico, dopo quella sull'e
stensione della carcerazione preven
tiva. dopo le norme sul controllo 
delle armi, e dopo la « legge Barto· 
lomei » che ha aggravato le pene oer 
numerosi reati: e tutte queste le~
gi sono rimaste prive di effetto), 
ma quello di permettere - sono pa
role di Michele Coiro - il control
lo delle masse attraverso l'elimina
zione o, quanto meno, la limitazione 
degli spazi di libertà, e conseguente
mente di ridurre, se non di soppri
mere del tutto, le manifestazioni 
del dissenso. 

Sarà sufficiente una rapida rasse-

gna degli articoli della legge per 
esserne convinti. 

Articolo 1: libertà provvisoria. 
Come è noto, il legislatore aveva 
stabilito nel dicembre 1972, con la 
cosiddetta « legge Valpreda », un 
principio di alta civiltà: aveva am
messo cioè, anche nell'ipotesi di gra· 
vi reati per i quali fosse obbligato
rio il mandato di cattura, la pos
sibilità della concessione della li
bertà provvisoria (quando, si inten
de, particolari esigenze processuali 
non fossero di ostacolo al beneficio). 
Questo principio è stato r.(oudiato e 
rinnegato dallo stesso legislatore, 
dalle stesse persone fisiche dei par
lamentari, nel maggio del 1975. E 
quando si cerca, come è necessario, 
di guardare a fondo in questo primo 
articolo della legge (che, non dimen
tichiamolo, estende il divieto della 
libertà provvisoria anche ad ipotesi 
di modestissimo rilievo penale, ma 
certamente ricorrenti nelle manife
stazioni del dissenso: recidiva in 
lesioni, rissa, violenza privata); 
quando si cerca di capire perché è 
stato respinto anche l'innocente e 
umano emendamento proposto dai 
comunisti e dagli indipendenti di 
sinistra e diretto a stabilire che, 
quanto meno, il divieto della liber
tà provvisoria non operasse mai nei 
confronti dei minori; la ragione di 
tanta « crudeltà » a~'are chiara: non 
si può concedere la libertà provviso
ria precisamente perché non è am
messa pietà per i colpevoli recidivi di 
quelle tipiche manifestazioni del dis
senso (e poco male se a subirne le 
deleterie conseguenze saranno gio
vani e giovanissimi!). 

Articolo 3: fermo di polizia giu
diziaria. Si dice: ma questo istituto 
già esiste nel nostro codice (che è, 
niccolo particolare, il codice Rocco). 
È vero. Ma il codice Rocco con-
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sentiva il fermo soltanto quando si 
trattasse di delitto per il quale fos
se obbligatorio il mandato di cat
tura, ed ora invece sarà sufficiente 
un delitto punibile nel massimo con 
sei anni di reclusione. Il codice Roc
co richiedeva che esistessero gravi 
indizi di reità, la nuova legge si 
accontenta di indizi sulficrenli. E 
per sufficienti indizi di reità in ipo
tesi delittuose non particolarmente 
gravi un cittadino potrà essere tenu
to in galera per quauro giorni, in 
attesa che magistratura e polizia si 
scambino informazioni e decisio
ni... Quali applicaziom potrà avere 
la nuova norma, magari, non si sa 
mai, in coincidenza con qualche con
sultazione elettorale? 

Articolo 4: perquisizione perso
nale. La Costituzione vuole che la 
perquisizione sia disposta, sempre, 
dal giudice. La nuova legge con
sente invece la perquisizione senza 
autorizzazione del giudice, se diret· 
ta alla ricerca di armi o di strumen
ti di effrazione (e strumento di ef. 
frazione può essere anche un cac
ciavite), quando la presenza o lo 
atteggiamento del cittadino non sia
no giustificabili. Argutamente ha os
servato Michele Coiro: « Immagi
nate un po' quando uno di noi fa 
una passeggiata o aspetta l'autobus 
o un ragazzo aspetta la fidanzata: 
ebbene, tutti questi individui pos
sono essere immediatamente perqui
siti per il loro atteggiamento ... Ve 
lo immaginate invece il rapinatore 
che sta per la strada gironzolando 
con atteggiamento sospetto o col ri
gonfio sotto la giacca o con la cal
zamaglia sotto il braccio? La verità 
è che questa norma non ha effica
cia contro la criminalità, ma ser· 
ve a infastidire, a controllare, e in 
definitiva a scoraggiare il dissen
so ... ». 
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Articolo 5: anche qui voglio ci
tare le p"role di Michele Coiro, un 
magistrato che ci consente di non 
disperare della nostra magistratura. 
Questo articolo, dice Coiro, « è qua
si comico. Stabilisce che non si può 
partt"Cipare a pubbliche manifesta
zioni con i caschi da motociclista 
in testa, oppure con qualcosa che 
mascheri il volto ». E, dopo aver ri
cordato una « previsione » di Mau
ro Mellini (è stata arrestata Camilla 
Cederna, intervenuta a una dimo
strazione con cappellino e veletta 
che le ricopriva il viso), aggiunge: 
« Anche questa norma ha in realtà 

lo scopo di controllare la ~iazza, 
perché quando si obbliga ad anda
re a capo scoperto alle dimostra
zioni vuol dire che ti tocca stare 
alle dimostrazioni con la sicurezza 
di prendere le manganellate della 
Celere in testa; chi ha visto Bianco 
e nero e ricorda l'allucinante inter· 
vista di Scelba sulla filosofia delle 
manganellate, capisce dove trova i
spirazione questa norma sui caschi». 

Dell'uso delle armi già ho parla
to: e, d'altra parte, il discorso si 
è già fatto troppo lungo perché io 
non debba metter fine a questa ras
segna degli articoli della legge Rea
le. Accennerò soltanto. « per memo
ria» {come si scrive nei bilanci), e 
perché non si creda che le brutture 
e i pericoli di questa legge si limiti· 
no a quelli fin qui ricordati, ad al
tre norme per una ragione o per 
l'altra estremamente pericolose: lo 
articolo 1 7 sul giudizio direttissimo 
(con tutte le conseguenze che que
sto t~oo di processo comporta) per 
i modesti - ma fastidiosi - reati di 

adunata sediziosa o di raduno senza 
preavviso all'autorità; l'articolo 18 
che introduce il confino di polizia 
per motivi politici; l'articolo 25 che 
consente, con ampia discrezionalità 

per la polizia, l'es!'ulsione de~lt stra 
nieri; l'articolo 26 sui reau d1 re· 
sistenza alla forza pubblica {un arti
colo, giustamente osserva Coiro, 
« di 'una volgarità giuridica eccezio
nale» ... ). 

Conclusioni? Mi limiterò ad una 
sola osservazione. La nuova legge 

ripudia e rifiuta i principi • libera
li » che il Parlamento, in quesca 
stessa legislatura, aveva solennemen
te affermato. E non soltanto, come 
già ho ricordato, in tema di libertà 
provvisoria, ma anche sotto altri 
profili: e, in genere, per l'insanabi· 
le contrasto fra i principi aperti, mo· 
derni, «liberali » stabiliti Jalla leg· 
ge-delega ;per il nuovo codice di pro
cedura penale e le norme, autorita· 
rie e repressive, della recentissima 
legge sull'ordine pubblico. Che cosa 
avverrà nell'aprile del 1976, termi
ne entro il quale il nuovo codice 
di procedura penale dovrebbe esse
re pubblicato e le norme processua
li {quelle processuali soltanto) del· 
la le~e sull'ordine pubblico dovreb
bero decadere? Non m1 piace fare il 
profeta né, tanto meno, il profeta 

di sventura. Ma credo che, se la si
tuazione politica non subirà nel frat· 
temoo salutari e radicali modifica
zioni, delle due l'una: o sarà pro
rogato il termtne per l'emanazione 
dcl nuovo codice di ·;>rocedur.t pena 
le, o addirittura (e non mancano i 
segni premonitori, come ha osser
vato Stefano Rodotà), ne saranno 
snarurau i principi informatori, qua· 
li stabiliti dalla legge-delega. E in 
questa ooinione mi rafforza il ri· 
cordo della sorte toccata a un emen· 
damento da me proposto nella lunga 
notte che si è conclusa in Senato, 
all'alba del 17 maggio, con l'appro
vazione della legge sull'ordine pub· 
blico. Il ministro Reale e gli orato
ri della maggioranza si affannavano -17 
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a ricordare che le disposizioni pro
cessuali della legge avrebbero trO· 
vato applicazione (articolo 35) fino 
all'entrata in vigore del nuovo codi
ce di procedura penale, e non oltre. 
Sta bene, risposi: ma di questa pro· 
clamata « provvisorietà » delle nor
me processuali della legge che stia· 
mo (che state) per votare io deside
ro una più sicura garanzia. E perciò 
vi chiedo di accettare un mio sem
plicissimo emendamento aggiuntivo: 
nel senso che, in ogni caso, le di
sposizioni processuali della nuova 
legge non avranno vigore oltre il 31 
mae.R.io 1976. t necessario dire chi' 
l'emendamento fu respinto? 

Previsioni per l'avvenire. Già mi 
è avvenuto di formularne, ma, ri
peto. non sono un profeta e non 
voglio avventurarmi in pronostici. 
Non vedo l'orizzonte sereno, questo 

Osservatorio 

(· certo. Quanto è av\'enuto e sta av
venendo per altri istituti d1 impor
tanza fondamentale in uno Stato 
civile e moderno, quali l'ordinll
mento penitenziario e il codice pe
nale, non consente facili ottimismi. 
L'ordinamento penitenziario, che in 
Senato avevamo approvato in un 
testo non privo di interessanti no
vità e di ampie aperture, è stato ri
dotto, dalla Camera, a ben poca co
sa. E, sempre alla Camera, da due 
anni sonnecchia la riforma del pri
mo libro del codice penale: mentre 
da noi. in Senato, dorme sonni an
cora più profondi la riforma del se
condo libro dello stesso codice. Né 
si vede, all'orizzonte, alcun segno 
che consenta di sperare nella rifor. 
ma dell'ordinamento giudiziario e 
dalla legge di pubblica sicurezza. 
Per quanto riguarda, in particolare, 
la legge sull'ordine pubblico, già 

IL PONTE 
Reasegne 

ho tentato di dire le ragioni del mio 
pessimismo. Temo che questa legge 
non rimarrà priva di effetti danno
si per le libertà dei cittadini. E tut
tavia non dispero. Molto dipenderà 
dalla magistratura, se saprà sfrut
tare contro ogni eventuale abuso 
gli spazi di libertà e di autonomia 
che, nonostante tutto, la legge sul
l'ordine pubblico ancora concede ai 
giudici. Molto dipenderà dalla Cor
te costituzionale se riconoscerà, co
me è auspicabile, i chiari motivi di 
illegittimità di tante norme di que
sta legge, già denunciati (ecco, in 
un quadro piuttosto oscuro, una ra
gione di speranza) da alcuni giudi
ci sensibili ai problemi di libertà 
del cittadino. Moltissimo dipenderà, 
credo, dall'impegno di lotta degli 
uomini di buona volontà. 

C. G. G. • 

Gli uomini e 11 tempo G ANGESCHI • G. GIARDINI • A. 
MONTEVECCHI. Per Francesco Flora 
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Riflessioni di un magistrato-ostaggio 
su una strage mancata per poco 

I l luogo la Casa di Reclusione 
di ~an Gimignano (Siena). 

li tempo 9-8-75. sabato, ore 16 
circa. Un gruppo cL detenuti, fra 
cui Saverio Turrini e Renato Mi
stroni, stanno ritirando dei pacchi 
che sono loro pervenuu I pacchi 

vengono aperti in loro presenza dal
l'agente addetto Nel pacco desti
nato a Turrini c1 sono tre pistole. 
Turrini approfitta della sorpresa del
l'agente, si impossessa delle armi . 

Con l'aiuto di Misrroni immobiliz
za l'agente e glt altri detenuti Il 
progetto dei due - T umn1 e Mi
strom - é di farsi aprire, con la 
minaccia delle pistole, le vane por
te del carcere dagli agenti addetti. 

Questo piano non va però in porto 
per la resistenza di un agente. I due 

cambiano progetto sequestrano tut
ti gli agenti che s1 trovano all'in
terno della casa di pena : vogliono 
auto veloci, rute, passamontagna, 
caschi, giubbetti antiproiettile per 
sé e per gli ostaggi, che rilasceranno 

solo quando saranno fugg1t1 e lon
tani dal carcere: altrimenti, uccide 
ranno, via via, gli ostaggi. 

Ore successive del sabato 9 ago
sto: lunghi contatti fra magistrati e 
forze dell'ordine <la un lato, e i due 
detenuti dall'altro. Verso la mezza· 

notte, dopo che i due hanno già fis
sato termini ultimativi poi supera· 

ti, vengono loro consegnaci le rute i 
passamontagna e gli elmetti (invece 

dei caschi): 2 auto vengono predi· 
sposte all'esterno. Pare che i due 
e:.cano con gh ostaggi. Ma non è 

cosl. Vogliono a rum i costi i g1ub
bew anuproiemle Intuiscono che 

fuori non saranno bene accolu. ~1 
prepara, infatti, proprio un mter· 

vento in vista della loro uscita: con 
tiratori :.cehi e posti di blocco nelle 

immediate adiacenze del carcere. 
I O agosto, domenica, prime ore 
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del mattino si rifcmce a1 due de
tenuti che i giubbetti antiproiettile 
non ci sono ancora, che devono ar
rivare (in effetti ci sono g\à, ma le 
forze di polizia hanno disposizioni 
dagli organi centrali di non conse
gnarli). Turrini e Mistroni danno, 
prima, un nuovo ultimatum. le set· 
te del mattino, quando dovrebbe ar
rivare da Torino la dott Giuliana 

Cabrini segretaria nazionale della Le
ga Socialista non violenta dei dete· 
nuu perseguitati dalla giustizia di 
regime. Ma, poi, i due chiariscono 
che a loro non interessa affatto que
sto incontro e danno un altro uhi · 

mat11m: se non avranno i giubbetci 
entro l'alba, uccideranno un ostaggio. 

Verso la mezzanotte, intanro, era 
arrivato il padre di Renato Mistro
ni. Parla con il figlio: questi re
spinge tutte le sue esortazioni, Tur· 
rini spara, a scopo intimidatorio, 

due colpi di pmola per sottolinea· 

re il rifiuto del colloquio. 

Ore dell'alba dì domenica 10 ago
sto: i due rilasciano temporanea 
mente l'agente Mario Guazzim, che 
sta male. Sarà curato e rientrerà nel 
carcere, dopo avere riferito della 

assoluta determinazione dei due nel
la loro azione e della nece~sità, per 
salvare le vite degli oscaggi, di con
segnare i giubbetti antiproiettile ri 
chiesti. Fra gli oscagg1 c'è anche 11 
maresciallo degli agenti di custodia 
del carcere, Francesco Pilloni: si 

sente molto male. 
Intanto, all'interno del carcere, 

gli altri detenuti sono rum fuon 
delle celle, ma non partecipano m 

alcun modo all'azione di Turrini e 
di M1stroni. Arriva la dottoressa 
Cabnm, s1 incontra con 1 due, che 

ora si ~ono spostali in altra parte 
del carcere t: si affacciano ad una 
finestra in mezzo agli ostaggi. L'in
contro non Joproda a nulla Comin-

di Alessandro Margara 

eia una nuova fase di contatti. In 
particolare, l'agente Guazzini, che 
viene rilasciato più volte, riesce a 
fare rinviare ripetutamente l'ora 
dell'ultimatum, fissato, alla fine, per 
le 14. Nel frattempo, Turrini e Mi
stroni parlano a più riprese con i 
giornalisti. Chiariscono quello che 
era già chiaro: vogliono solo eva
dere dal carcere, non mettono avan
ti alcun pretesto polmco. 

Durante il mattino, verso le ore 
10, un medico di San Gimignano, 
il dott. Mano Manca, visita il ma
resciallo Pilloni, che è in condizio
ni estremamente gravi (coma diabe
uco ): il medico si offre in sostitu
zione del maresciallo, che viene li
berato e ricoverato d'urgenza in o
si;edale. 

Verso le 11 vi è un ordine pre
ciso dei magistrati: consegnare i 
giubbetti antiproiettile. Passano le 
ore, ma la consegna non avviene. I 

~iubbetti saranno consegnati solo 
verso le 15. 

Avuti i giubbetti, Turrini e Mi
strom avanzano una nuova richie
sta: una terza macchina dovrà es
sere posta fra le altre due: a bordo 

prenderanno posto: uno o due agen· 
ti di custodia, il sottoscritto (giudi
ce di sorveglianza del Tribunale di 
Firenze) e, se lo voglia, un giornali
sta. 

Sono le 15 JO circa· nel corti· 
le sottostante la finestra cui si af. 
faccia Mistroni in mezzo agli ostag· 
gi, s1 trovano 5 giornalisti, uno o 

due agenti d1 custodia e due magi
strati: il dott. Chini, Pretore di 

Poggibonsi, e il sottoscritto. Mistro· 
01 trattiene tutti quanti sotto la mi
naccia della pistola, fa chiudere il 
cancello che collega il cortile alla 

strada. fa scendere Turrini per fare 
entrare in carcere questi nuovi o· 

staggi. -19 
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S,m,, le battute finali: Turrini 
\'Ìenc a prenderci, si èlffaccia con 
uno degli oscagg1 precedenti alla 
porca soccostante la finestra cui si 
trova affacciato Mistroni: è in mez
zo ai nuovi ostaggi. Mentre si avvia 
all'interno dell'Istituto, i tiratori 
scelti fanno fuoco: il colpo o i col
pi destinati al Tumni non lo rag
giungono e fortunatamente non rag
giungono neppure alcuno degli o
staggi che gi sono incorno. Mistroni, 
al piano di sopra, viene colpito a 
morte. Turrini spinge gli ostaggi al 
piano di sopra: vuol vedere cosa è 
successo al compagno, avanza espli
cite minacce di morte. Si arriva al 
piano di sopra. Corrono le prime 
notizie su ciò che è accaduto a Mi
stroni. Turrini ha un attimo di di
sorientarneNo, si volta, un agente 
gli è sopra, aiutato subito dopo da 
altri. Il Turrini è ancora in posses
so di entrambe le pistole che aveva 
avuto sin dall'inizio. Viene disarma
to con notevoli rischi. t finita. Mi
stroni verrà portato morente fuori 
del carcere: morirà all'ospedale. 

Al termine di questa narrazione 
una precisazione personale. 

Il sottoscritto è giudice di sorve
glianza del Tribunale di Firenze, 
non competente in San Gimignano. 
Sono stato chiamato nella serata di 
sabato 9 perché Mistroni (che mi 
aveva conosciuto alla casa penale 
di Firenze) aveva chiesto di parlare 
personalmente con me. Sono rima
sto fino alla fine ed ho parlato ri
petutamente con il Mistroni e con 
il Turrini. senza possibilità di inter
ferire nelle decisioni che venivano 
prese. Durante la mattinata della do
menica, i due detenuti mi hanno an
che proposto di sostituirmi agli a
genti di custodia in ostaggio. Per 
accettare. ho posto alle autorità re
sponsabili la condizione che venisse
ro consegnati i giubbetti antiproiet-
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· Jr (che da ore venivano chiesti dai 
::i •e ribelli) e che venissero rimos
>i i posti di blocco istituiti nelle 
immediate vicinanze del carcere e 
.lei paese. Ero disposto a correre i 
rischi che mi venivano dal Mistro
ni e dal Turrini, non quelli che ve
nivano dall'intervento progettato di 
agire all'uscita sui due e sui loro 
ostaggi (indistinguibili perché coper
ti da tute e passamontagna). L'in
tervento che vedevo predisporre la
sciava ben poche probabilità di 
scampo a tutti (Turrini e Mistroni, 
fra l'altro, avevano detto che avreb
bero sparato agli ostaggi appena vi
sto un posto di blocco). Alla fine 
comunque Mistroni e Turrini mi 
hanno tolto l'imbarazzo della scelta 
ed hanno sequestrato anche me. Ho 
seguito tutta la fase finale dall'in
terno della situazione, per così di
re, fino al disarmo del Turrini, cui 
ho partecipato con gli agenti. 

Qualche riflessione 

Una valutazione complessiva dei 
fatti: Dinanzi a ciò che è successo, 
non si può certo provare soddisfa
zione, come invece è stato fatto da 
fonti molto autorevoli: solo sollie
vo. Non è finita bene: infatti, una 
persona, non mi importa se innocen· 
te o meno, è morta. E vi è di più: 
solo il caso ha impedito che si rin
novasse la strage che si ebbe nella 
casa penale di Alessandria. ~ stato 
un caso che nessuno degli ostaggi, 
che Turrini teneva intorno a sé, sia 
stato coloito dai proiettili indirizzati 
a lui. Ed è stata ancora la buona 
sorte che ha fatto finire bene il ten
tativo disperato di disarmare il T ur
rini nell'attimo in cui e1di apprende
va la notizia che Mistroni era stato 
ferito a morte. 

Se Turrihi non fosse stato disar
mato cosa sarebbe succes~o? 

Non si può essere sodJisfatti 
1unque di una certa conclusione del-
le cose, quando la stessa è esclu!.1-
vo frutto di eventi fortuiti. 

Mi pare poi che i fotti meritino 
le riflessioni che seguono. 

Le competenze: Quando accado
no fatti del genere, vengono fuori i 
problemi delle competrnze. Quali 
competenze ha il magistrato e fin 
dove arrivano? Chi è competente a 
fare uscire un condannato dal car
cere? Chi è competente a disporre 
come e quando si debba intervenire? 

Secondo chi scrive, il discorso 
dovrebbe essere estremamente sem
plice. C'è un delitto in atto: la com
petenza ad intervenire è del magi
strato del Pubblico Ministero e si 
estende anche in merito alle moda
lità di intervento delle forze di 'PO· 
lizia, onde impedire che il delitto 
pervenga ad ulteriori e più gravi 
conseguenze. 

Nella concitazione dei fatti in que
stione, tali concetti hanno trovato 
difficoltà a maturare ed ancora di 
più a trovare applicazione. 

La coordinazione: Sul posto di 
fatti del genere si concentrano gran
di ed inutili forze e tutti i possibili 
rappresentanti degli organi pubblici 
interessati (il cui fine pare essere più 
quello della presenza che quello di 
servire a qualcosa). 

Specie nella scarsa chiarezza delle 
competenze rispettive, emerge una 
notevole confusione e la sostanziale 
impossibilità di fare jpervenire di
sposizioni omogenee e coerenti nel 
punto in cui un intervento si deve 
svolgere. 

Naturalmente le singole forze in-
. tervenute hanno le loro gerarchie 
(presenti attraverso continue telefo
nate che bloccano, nel giro di qual
che ora, le linee), da cui piovono 
altre disoosizioni, chiarificatrici so- tf 
lo per chi le impartisce. 
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Questioni di principio: Dalla con-
1 usione delle competenze e dal difet
to di coordinazione nasce ovviamen
te un cipo di intervento caratteriz
zato all'estremo dalla indecisione. 
Sullo sfondo delle indecisioni dei 
singoli momenti di intervento sta 
però, irremovibile, la decisione di 
fondo: è una questione di princi
pio: non si tratta con due delinquen
ti, la loro azione non deve avere as
solutamente successo, neppure un 
inizio di successo: lo Stato non 
scende a patti; e cosl via dicendo. 

In questo quadro di concetti. lo 
approccio all'ntervento è domnato 
da questa proposizione: deve esse
re impediro il risultato che si pro
pongono i ribelli, facendo in modo 
di non compromettere le vite uma
ne. 

Ed invece, a mio avviso, si do
vrebbe ribaltare la proposizione e si 
dovrebbe dire: c'è un delitto in at
to che oone in pericolo vite uma
ne: si deve intervenire con il fine 
prioritario, da attuare a tutti i co
sti. di salvare quelle vitP. in peri
colo: nel realizzare questo fine. si 
cercherà di assicurare alla giustizia 
chi delinque. 

Fra il rischio di sacrificare delle 
vite e quello di vedere sfu2gire al
la giustizia chi delinque si deve sce
.Rlie-re senza incertene: la salvezza 
della vita è prioritaria e l'interven
to su chi delinque può essere ope
rato quando le vite degli ostaggi 
non sono più· in pericolo. Anche a 
an~~ro momento. d'altronde, se si 
predispongono interventi minuziosi 
a larRO rageio con mezzi adatti. le 
oossibilità di fuggire dei ribelli so
no praticamente insussistenti. 

Ed invece, in occasione dei fatti 
di San Gimi2nano la decisione di 
non cedere alle richieste dei due ri
belli è aooarsa chiara: sia sul 
posto, sia nelle successive dichiara-
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~om riegli organi di governo. 
Ed ~ r.tcile osservare che gli or

gani responsabili scoprono il sen
so dello Stato ed una grande fermez
za di intervento entro una realtà, 
quale quella del carcere, abbandona
ta da decenni da quegli stessi or
gani in condizioni sempre più pre
carie e disperate. Il carcere è pros
simo alla paralisi: il senso dello Sta
to dovrebbe imporre di agire subito 
ed ogni giorno per risolvere la situa
zione generale: il senso dello Stato 
non è fatto per giorni ed occasioni 
speciali. 

Da anni si ripete che bisogna dif
ferenziare il trattamento penitenzia
rio, distinguere fra soggetti perico
losi e non, articolare forme diverse, 
più o meno intense, di custodia e 
di intervento. Non succede nulla: 
all'infuori della crisi sempre più tra
gica del personale che se ne va e 
che alimenta, secondo una spirale 
inesorabile, l'ulteriore aggravamen
to della situazione. 

Il rischzo degli agenti dì custodia: 
Gli ostaggi e i loro compagni che 
erano fuori del carcere fra le forze 
dell'ordine, si sono sentiti più ab
bandonati che mai. Si noti che la 
crisi degli agenti di custodia non è 
legata che molto parzialmente a ra
gioni economiche. Sono le condi
zioni del loro lavoro ad essere di
venta te impossibili ed inaccettabili: 
la loro sicurezza, la loro dignità, il 
« senso di sé», per cosl dire (si 
affida loro un ruolo di semplici car
cerieri che la loro coscienza, come 
quella sociale, rifiuta) sono posti 
costantemente in crisi. 

Nelle 24 ore in cui sono acca
duti questi fatti, gli agenti hanno 
avuto la sensazione che la loro vita 
contasse meno della enunciazione di 
certi orincioi; non dei principi, si 
badi, ma della occasionale ed ecce
zionale affermazione di essi di cui si 

è parlato qui sopra. 
La neutralità degli altrz detenuti: 

Mentre Turrini e Mistroni tenevano 
in loro mano gli ostaggi, gli altri de
tenuti si mantenevano assolutamente 
neutrali. Potevano essere vicini a
~li ostaggi, ma non certo aiutarli a 
liberarsi; né potevano agire contro 
i due loro compagni, anche se que
sti facevano quello che facevano. 

Non era solo questione delle ar
mi, che questi avevano in mano. E
ra una questiont diversa. Il loro 
mondo, quello del carcere, è « sepa
rato» dal nostro. Essi vivono in 
quel mondo e devono accettarne 
le regole: non possono ostacolare i 
compagni e aiutare le forze ere rap
;>resen tano il mondo esterno. 

Questa « separazione » del micro
cosmo carcerario dal macrocosmo 
sociale è però tenuta in vita da que
st'ultimo con una istituzione carce
raria che tutte le analisi fatte hanno 
confermato essere un luogo di stig
matizzazione e di esclusione sociale, 
non quel luogo di risocializzazione 
indicato nella Carta fondamentale 
dello Stato - sulla quale soltanto 
si dovrebbe costruire ogni giorno un 
nuovo senso dello Stato, autentico 
e POsitivo. 

I fatti di San Gimi.i:tnano ripro
pongono. quindi, in modo drammati
co. problemi irrisolti da decenni. La 
soluzione di tali problemi non è 
certamente avviata (l'Ordinamento 
Penitenziario entra in vigore in que
sti giorni, ridotto però a ben poca 
cosa e incaoace di incidere sulla real
ta del carcere). Dinanzi a tali fatti, 
i pubblici p0teri. anziché esaltare 
meriti che non esistono, devono a
nalizzare le proprie responsabilità, 
che esistono invece sicuramente e 
che occorre riconoscere e rimuovere 
oer liberare il carcere dalla rabbia e 
dalla disperazione in cui affonda. 

A. M. • 
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Snellimento 
dell'iter legislativo 

L .i macchina parlamentare, nel 
no~tro Paese, è ingolfata. Il 

tempo medio di approvazione di u
na legge, nell'ultima legislatura, è 
stato di 322 giorni. Si comprende 
quindi come da più parti si sono le
vate lamentele sui tempi sempre più 
lunghi con i quali il Parlamento a
dempie alla funz!one primaria di 
produzione normativa sottolineando
si non a torto il difficile e travaglia
to iter legislativo di provvedimenti 
che per la loro importanza ed ur
genza avrebbero meritato invece una 
pilt rapida e tuttavia non meno at
tenta disamina del Parlamento. 

D'altra parte con il rapido cre
scere della responsabilità che lo Sta
cu moderno è venuto assumendo nei 
diversi settori della vita del Paese, 
si è sempre più avvertita la neces
sità che il Parlamento abbia a di
sposizione tempi e strumenti idonei 
ad un controllo penetrante e puntua
le dell'attività del Governo. Lo snel
limento del procedimento legislati
vo è quindi uno dei presupposti (an
che se non è la condizione sufficien
te, da ricercarsi in sede regolamenta· 
re) perché il Parlamento possa 
assolvere :ideguatamente anche 
a questo compito decisivo. 

La recente riforma dei regolamen
ti nei due rami del Parlamento, o
perina proprio al fine di sopperire 
a questa esigenza, non è valsa -
sembra - a superare tutte le diffi
colià connesse al rapido e sollecito 
compimento dell'iter legislativo; an
che perché non sembra per sé ido
nea a dare :.oluzione a un problema 
che trova in fondo la sua origine nel
la troppo sintetica contemplazione 
delle modalità e delle forme di rea
I in.1zione della funzione legislativa 
da p.m,' dell'organo parlamentare, 
:-it;:la ~t1.:~sa no~trn Costituzione. 
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Il dettato del costituente, nella 
sezione specifica dedicata all'espleta
mento della funzione legislativa da 
parte delle Camere, contemplando 
un sistema di bicameralismo perfet
to quale è stato giudicato il nostro 
dalla teorica giuridico-costituzionale 
e quale si rendeva opportuno istitui
re nel momento storico specifico, 
per il superamento della posizione 
peculiare assunta dal Senato nello 
Statuto albertino di fronte alla Ca
mera dei Deputati, non pare abbia 
considerato la necessità di disciplina
re analiticamente l'esercizio congiun
to della funzione legislativa da parte 
delle due Camere, in relazione a 
quelle che si potevano prospettare 
come esigenze di rapido e sollecito 
espletamento della funzione medesi
ma in coerenza con il crescere della 
domanda di norme a disciplina dei 
molteplici settori della vita pubblica, 
sociale ed economica, nel Paese. 

Proprio a questa specifica caren
za del costituente, che risulta a tut· 
t'oggi condizionante l'espletamento 
di tutti i b:vori parlamentari, inten
de ovviare la proposta legislativa, 
pre~entat1 dal gruppo della sinistra 
indipendente alla Camera, mediante 
un'opera puntuale di revisione e in
terpretazione del dettato della Costi· 
tuzione, e di sua integrazione e mo
difica alla luce di criteri che del re
sto hanno trovato da tempo adegua· 
to accoglimento nelle Costituzioni di 
vicini Paesi in Europa, a democrazia 
parlamentare non meno evoluta del
la nostra. 

In particolare le proposte riguar
dano la possibilità che non sia ne
cessariamente richiesta un'esplicita 
manifestazione di volontà da parte 
di entrambi i rami del Parlamento 
per l'accoglimento di una proposta 
di legge già espressamente approva-

ta dalla Camera che l'ha avuta in 
esame per prima. Possibilità che s1 
ricollega ad un'esplicita previsione 
costituzionale (che la proposta della 
S.I. prevede), per la quale si attri· 
buiscc all'« atto-comportamento» di 
non richiedere, in un termine costi
tuzionalmente assegnato, un'esplicita 
deliberazione su di un disegno di 
legge determinato da pane della Ca
mera che dovrebbe esaminarlo come 
seconda . 

La proPOsta vuole dare un signifi
cato di implicita approvazione del 
testo di legie, quando non ha luogo 
l'esercizio del «diritto di richiesta » 
costttuzionalmente garantito ad un 
adeguato quorum di membri di quel
l'Assemblea (oltre che al Governo). 

Tale innovazione - spiegano 
i deputati che hanno presentato la 
proposta - non contrasta infatti 
con il principio collocato anche 
nella nosrra Cosutuzione a car
dine dell'intero sistema, del 
bicameralismo paritario che rimane 
impregiudicato dalla introduzione 
delle modifiche costituzionali propo
ste. ed anzi ne risulta rafforzato 
nella misura in cui si rafforza la fun
zionalità del Parlamento nell'ambito 
del sistema disegnato dai costituenti. 

A questa fondamentale esigenza 
intende ispirarsi specificatamente 
l'articolato della proposta di legge 
di revisione costituzionale che nello 
interesse dei lettori riteniamo utile 
dare qui di seguito. 

Più rapido 
l'esame delle leggi 

ART. l 

L'art. 70 della Costituzione è co
si mod1/1cato: 

« La /unzione legislativa è eser-
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citata dalle due Camere, con le mo
dalità e secondo le /orme indicate 
al successivo art. 72. 

Qualora in una Camera non sia 
richiesto, ai sensi di quanto previsto 
nell'ultimo comma dell'art 72, l'e
same e l'approvazione dz un disegno 
già approvato dall'altra Camera, tale 
disegno di legge si considera de/ini
tivamente approvato da entrambe le 
Camere». 

ART. 2 

L'art 72 della Costituzione è in
tegrato con /'aggiunta dei due ulti
mi comma seguenti: 

« I disegni di legge approvati da 
una Camera sono immediatamente 
trasmessi a/l'altra Camera,· essi si 
considerano de/initivamente appro
vati anche da quella dopo trenta gior
ni dalla trasmissione, salvo il caso in 
cui, entro il medesimo termine, il 
Governo o un quinto dei componen
ti della Camera richiedano che la Ca
mera stessa proceda, net modi pre
visti dalle precedenti disposizioni del 
presente articolo, all'esame e a/l'ap
provazzone espressa del disegno dt 
legge 

La powbilità dt approvazione ta
cita da parte di una Camera, previ
sta nel comma precedente del pre
sente articolo o nel secondo comma 
dell'art. 70, è esclusa nel caso delle 
leggi considerate negli arti 74 se
condo comma, 76, 77, 78, 79 e 80, 
della presente Costituzione ... 

ART. 3 

Il secondo comma dell'art. lJ è 
sostituito dai due commi seJl.uent1: 
« Qualora una legge sia approvata 
con la procedura di cut agli arti. 70 
ultimo comma e 72 quinto comma, 
il termine per la promulgazione de
corre dalla data del messaggio che 

L'Astrolabio n I /8 · 31 Jugllo/31 ego~to 1975 

m/orma il Presidente della Repub· 
bl1ca dell'avvenuto decorso del ter
mine di approvazione. 

Se una o entrambe le Camere, a 
maggioranza assoluta dei propri com
ponenti, dichiarano l'urgenza di una 
lej'1e, questa è promulgata nel di
verso termine in essa stabilito ». 

Fiducia al Governo 
e Bilanci: 
sedute congiunte 

ART. l 

Il terzo comma dell'art. 94 della 
Costituzione è sostituito dal seguen
te: 

« Entro dieci giorni dalla sua /or
inazione il governo si presenta al 
Parlamento in seduta comune per 
esporre il suo programma. La dt
scumone sulle comunicazioni del 
Governo ha luogo a Camere riu
nite ». 

ART. 2 

Il primo comma dell'art. 81 della 
Costituzione è sostituito dal seguen
te: 

« Il Parlamento in seduta comu
ne ascolta annualmente la relazione 
economico-finanziaria del governo e 
discute il bilancio dello Stato e il 
rendiconto consuntivo, presentati dal 
Governo. La votazione del bilancio 
e del rendiconto avverrà invece se
paratamente in ciascuna Camera •. 

Nuovi poteri 
alle Commissioni 

Articolo unico 
All'articolo 82 della Costituzione 

sono aggiunti i due seguenti commi: 

« Le Commissioni permanenti dr 
wi all'art. 72 possono a richiesta dr 
un terzo dei loro membri e con lo 
assenso del presidente della assem
blea, costituirsi in commissione di 
mchiesta a norma dei precedenti 
commi e limitatamente alle materie 
di loro competenza. 

Il segreto istruttorio è limtlato m 
questi casi alle sole responsabilità 
penali personali ». 

• 
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Segnalazioni 

l ' ANTIFASCISMO 
IN CALABRIA. 
TERRA 
DI CONFINO 

Osservando come in molti ed an
che pregevoli studi sul fascismo e 
sui perseguitati del fascismo sotto
valutino o trascurino l'antifascismo 
dei calabresi, e, noi aggiungiamo, 
quelJo più in generale di tutto il 
meridione quasi che fascismo e an
tifascismo non siano stati un fatto 
nazionale, Francesco Spezzano, uno 
di quei calabresi che hanno nel 
sangue la propria terra e si sforza
no di farla conoscere ed amare, ha 
scritto un saggio dal titolo Fasci
smo e antifascismo in Calabria (Ed. 
Lacaita). Il volume non poteva u
scire in un momento migliore cele
brandosi il Trentennale della Libe
razione e merita una particolare se
gnalazione dell'Astrolabio che ha 
sempre stimato positivo contributo 
alJa ricerca e allo studio questo 
genere di lavori spesso decisivi 
per una esatta lettura degli avveni
menti e la conoscenza di situazioni 
ambientali locali a volte ingiusta· 
mente trascurate. 

Spezzano si capisce che ha dovu· 
to faticare non poco per ricostruire 
fatti ed avvenimenti, affidandosi in 
parte alJa personale conoscenza dci 
medesimi, molto alle testimonianze 
raccolte e alle fonti ufficiali o gior
nalistiche. Tutto materiale di diffi
cile reperimento, essendo la mag
gior parte di esso andato distrutto 
per volontà degli uomini o per cau
sa di guerra, ma che l'autore con 
passione e pazienza è riuscito a 
raccogliere, stimolato dal desiderio 
di offrire una fonte viva di cono
scenza innanzitutto a quei « giova
ni calabresi che non hanno vissuto 
quel tristissimo periodo » e che 
«nulla o poco sanno al riguardo», 
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ma anche a « quelli che durante il 
trentennio erano lontani dalla Ca
labria » e ignorano tutto. 

Il volume si compone di due 
_;:>arti: la prima riassume le condi
zioni della Calabria alla vtgtlla del-
1 'avvento del fascismo. Situazione 
tragica, comune a tante altre regio
ni italiane, fatta di delusioni, di 
miseria, di promesse non mantenu
te, aggravata dal blocco dell'emigra
zione, dalla presemia del latifondo 
ad uno stadio medioevale, da una 
agricoltura più che arretrata. Il 
malcontento per questa situazione 
montava e non tardò a trasformar
si in una azione corale dando ori
gine a manifestazioni, agitazioni e 
sommosse contro il carovita. Spez
zano ne fa un elenco, seppure in
completo, che dà già la sensazione 
immediata dell'estensione della pro
testa, prima scintilla di quel fuoco 
che porterà al più ampio movimen
t<' di lotta per il riscatto della po
polazione calabrese dalle condizioni 
di penosa arretratezza cui è abban
donata. 

L'esame spassionato dell'essenza 
e consistenza dei partiti politici e 
della loro incidenza nel momento 
storico completa questa parte del 
volume introducendo la seconda 
parte dedicata all'esame del fasci
smo e antifascismo in Calabria non
ché alla presenza dei confinati po
litici in quella terra. Spezzano si 
affida sempre agli episodi che da 
soli forniscono ampia giustificazio
ne sul come e perché il fascismo 
fece rapidamente presa anche in Ca
labria. E' tutto un succedersi di 
nomi, di uomini e di luoghi, di 
fatti ad un ritmo incalzante che 
non lascia fiato al lettore, è un ve
ro e proprio bombardamento di no
tizie. Spezzano sembra preoccupato 
di non essere convincente, cerca di 
impressionare: l'antifascismo in Ca
labria è una realtà sofferta, con le 
sue vittime umane, la persecuzione, 
gli internamenti; gli antifascisti so
no numerosi e, nonostante il peso 
e gli strumenti di cui dispone, il 

regime non riesce a disperderli, a 
soffocarli. 

Ma il boccone forse più ghiotto 
ed originale Spezzano lo offre al 
lettore con il capitolo dedicato ai 
confinati politici: contiene l'elenco 
dei Comuni calabresi sede di confi
no e quello dei confinati, sette pa
gine fitte fitte di nomi, l'autore pe
rò non è soddisfatto e si lamenta 
che « pur avendo fatto tutte le 
i:;ossibili ricerche, riteniamo che 
detti elenchi non siano completi». 

Anche se cosl fosse sarà sempre 
una fonte di notizie preziose anche 
~ er gli studiosi. 

« La presenza dei confinati, men
tre da un lato costituiva la prova 
che il fascismo era la negazione di 
ogni libertà, dall'altro costituiva la 
smentita più chiara della proclama
ta unanime approvazione di tutto il 
popolo verso il regime. Dava inol
tre la manifestazione palmare che 
vi erano degli italiani disposti a 
soffrire per difendere la libertà e 
la propria personalità, ed è facile 
comprendere quanto fosse impor
tante in zone completamente isola
te o quasi». Con queste parole 
Spezzano sintetizza il madornale er
rore del fascismo che con il confi
no pensa di zittire gli oppositori 
troppo scomodi, ma anche la grati
tudine dei calabresi per il confinato 
e per quello che la sua presenza 
dgnificava in quei momenti. Que
sta gioia d'incontrarsi, di scoprire 
nuovi compagni, di sentirsi in fa
miglia, tra amici, Spezzano lascia 
che siano gli altri a testimoniarlo, 
gli stessi confinati di allora dei 
quali riproduce brani di scritti o 
dichiarazioni. Sono pagine bellissi
me. Il confinato incarnava la spe
ranza, incoraggiando con la sola 
presenza, ma spesso anche con l'e
sempio e la discussione, la lotta di 
coloro che anche in Calabria come 
nel resto del Paese combattevano 
per i comuni ideali di libertà e 
democrazia. 

A. Casiglia 
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I 
MA CHI SONO 
QUESTI 
SOCIALISTI 
PORTOGHESI? 

Ma chi sono questi socialisti por
toghesi? E' la domanda che abbia
mo rivolto ad alcuni amici di ritor
no dal Portogallo dove avevano avu
to incontri con personalità politiche 
e militari. Le loro argomentazioni 
acquistano ora una luce diversa do
po la dichiarazione di Soares, vera 
o falsa che sia, a proposito della pre
senza in Europa del gen. De Spinola 
e dei suoi propositi 

In sostanza il PSP - secondo 
questi nostri amici - sareb?e u~ 
raggruppamento eterogeneo in cu~ 

sono confluiti non pochi elementi 
compromessi con il vecchio regime 
che ne frenano e condizionano la 
ni:turale spinta rivoluzionaria. 

Ciò spiegherebbe in buona misu
ra l'avversione per i comunisti e 
tutti i tentativi messi in opera per 
isolarli e per provocare una frattura 
all'interno del MFA. Del resto i so
cialisti portoghesi sono riusciti ad 
ottenere dall 'lnternazionale Sociali
sta, riunitasi il 7 agosto a Stoccolma, 
consensi e concreti aiuti che consen
tono loro, tra l'altro, l'organizzazio
ne di quelle « manifestazioni popo
lari » che creano solo tensione nel 
paese, ostacolando qualsiasi azione 
governativa capace di affrontare la 
difficile situazione economica. 

E' una operazione che finic:ce per 
favorire la destra e tutti coloro che 
vogliono impedire al Portogallo di 
~vviarsi sulla strada delle riforme 
economiche e sociali. Manovra che 
coinvolgerebbe anche esponenti so
cialisti se come sembra una riu
nione di leaders della DC europea 
il 2 febbraio all'Aia ha discusso cir
ca gli aiuti al CDS. PDP e PSP co
stituendo un apposito gruppo di la-
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voro per la preparazione di propo
ste operative. 

Naturalmente sono delle semplici 
osservazioni e non crediamo che il 
PSP voglia veramente rovesciare il 
corso del rinnovamneto portoghese, 
tuttavia una certa prudenza di giu
dizio anche nei loro confronti non 
guasta. 

LA CORSICA 
IN LOTTA 

B. Iodice 

PER L'AUTONOMIA 

Il Terzo Mondo non si identi
fica soltanto con le economie otti
misticamente definite tn via di svi
luppo dell'Africa e dell'America La
tina. Appartengono al Terzo Mon
do europeo regioni di appena credi
bile arretratezza economica ma an
che popolazioni di antiche quanto 
solide tradizioni civili e di elevati 
standard sociali: si possono iscrive
re alla seconda categoria, per esem
pie, le sfortunate province basche. 
La fine del nazifascismo e la gene
rale presa di coscienza che il mito 
centralista e ministeriale aveva fat
to il suo tempo nelle cosiddette « de
mocrazie europee», hanno fatto in 
modo da soddisfare negli ultimi tren
t'anni una buona quota delle riven
dicazioni di regioni e minoranze 
etniche. Anche se sl>eculazioni anti
comuniste hanno tentato di modi
ficare il quadro dopo il 15 giugno, 
in Italia non abbiamo che da felici
tarci di quel « pacchetto » contrat
tato con gli altoatesini che ha posto 
fine ad una quasi guerriglia. Stesso 
discorso per le nostre regioni a sta
tuto soeciale, anche se quella «più 
speciale di tutte », la Sicilia, ha de
luso per il comportamento della 
sua classe dirigente che da sempre 
ha considerato Salvt!mini come il 
suo peggior nemico. 

In Francia invece la dogmatica 

adesione dei governi al modello gia
cobino (e parigino) da un lato, e 
le scorie della grandeur gollista dal
l'altro hanno interdetto lo svilup
po di alternative regionali, il dia
Jogo con le minoranze, il riconosci
mento delle identità nazionali (non 
dei nazionalismi) bretoni, occitane 
e corse. In quest'isola, che solo un 
braccio di mare separa da una Sar
degna regione. autonoma dal 1948, 
si registra un preludio di guerriglia 
per incomprensioni e sfruttamento 
prodotti da una gestione prefet
tizia di provenienza napoleonica. 
Turismo di rapina, speculazioni di 
ogni genere (in particolare sui ter
reni agricoli) da parte di ex coloni 
algerini o di cosche mafiose hanno 
letteralmente dimezzato il numero 
degli autoctoni che hanno finito per 
trovarsi relegati alle funzioni più 
ingrate. Alla rivolta di uo popolo 
esasperato Giscard risponde con 
qualche compagnia di paras e la 
r.evocazione delle Vandee di duecen
to anni prima: « è lo Stato nazio
nale che sempre, nella nostra storia, 
è stato l'unico vero garante delle 
pubbliche libertà». Uno scherzo no
minalistico - anche se temperato 
dalla presentazione di un pacchetto 
di riforme attinenti sopratutto al 
settore deH'economia - che rinvia a 
modelli che in periferia non hanno 
funzionato neppure quando funzio
navano le baionette napoleoniche. 
In questa Europa in cui hanno tro
vato logica soluzione i problemi di 
fiammin~hi e valloni, come degli 
Stati federali tedeschi, la Corsica 
continua ad essere teleguidata dalla 
burocrazia parigina. Tra i risultati 
Ottenuti da tale disattenta ammini
strazione, causa diretta della « guer
riglia » attuale, un aumento di al
meno il 30% sui prezzi delle derra
te risoeuo a quelli pure alti di Pari
gi, una gestione monopolistica dei 
collegamenti con la terraferma, la 
cie2enerazione dell'ecosistema corso. 
Ma, per sua fortuna, la Corsica non 
è l'arcioelago delle Eolie: a Giscard 
la gendarmeria servirà poco per ri
~olvere questo problema. • 
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I rischi vanno eliminati 
e non pagati 

E' ·, .... 1.:ntc 1.i denuncia clell'esi
... 1cnza di nuovi Ca$i d1 po

lineurite da collanti tra i bam
bini-operai delle picrnlc fabbriche 
calzaturiere del « ventre » di Na
poli. All'Icalsider di Taranto pro
segue la lotta operaia contro le 
« aree nocive » A Trento, si è con
cluso - con una sentenza contrad
dittoria ~ il processo intentato 
contro i1 padrone (cinque anni di 
carcere) e due ex-direttori della 
SLOI, la fabbrica della morte che 
produce piombo tetraetile. Al Pe
trolchimico di Porto Marghera (nel
l'intera zona si trovano circa 35 
mila operai) si muore anche sen
za essere cullati dalla quinta sin
fonia d1 Gustav Mahler con centi
naia di intossicati tra gli addetti al 
famigerato TDI (fosgene), usato co
me aggressivo chimico e già speri
mentato nella prima e seconda guer
ra mondiale. Tra le regioni italia
ne, il Veneco occupa il quarto po
sto - nel settore industriale - per 
numero di « malattie professiona
li » ed omicidi bianchi. 

Nel 197 3, alla Monte<lison-Mon
tdibre di Porco Marghera si veri
ficano - in soli due giorni - 68 
ca-;i cli intossicazione (di cui 18 ri
covernti in ospedale). In una setti
mana. tre ondate di ~as, sempre alla 
:-.tontefibre, causano duecento casi 
di intossicazione. Nel l 970. ancora 
.11 Petrolchimico, s1 registra un'alta 
rx:rccntlli1le di perdita uditiva (il 
41 % de1di operai esaminati con an
zi01ni1 ì1 di ~ervizio superiore ai tre 
anni 1 a cuuo un complesso di sin-
1omi e di~turbi ( cdalee, vertigini, 
;menia. ncvrallo(ic , insonnia: il 62 
~er cento) chiaramente legati allo 
:1mhientc e all'organizzazione c:mi-
1alis1ica del lavoro. Inoltre un 'ele
\':1t;1 inridenza di miopie e di appen
dicectomie ( 36% ). 
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Anche la « trovata » delle ma
schere al Petrolchimico si inquadra 
nella strategia padronale di una 
nuova ristrutturazione che garanti
sca una maggiore mobilità interna 
della forza-lavoro e, quindi, realiz
zi più ampi margini di profitto 
nell'utilizzo degli impianti (cfr Sul
la nocività, a cura dell'Assemblea 
Autonoma di Porto Marghera). An· 
che i MAC, denunciano gli operai 
del Petrolchimico, hanno i1 preciso 
scopo di assegnare una misura, una 
scala di pericolosità, inventando un 
metro con cui piegare la lotta di 
classe. È la strategia padronale co
stantemente mobilitata a perseguire 
una politica di « rischio calcolato ». 

A partire dalle condizioni gene
rali di lavoro va avanti a Porto 
Marghera una lotta dura e precisa 
non tanto per modificare gli impian
ti, quanto per imporre l'interesse 
operaio a non lavorare nelle condi
zioni che si ritengono insopportabili 
da parte degli stessi operai. La no
cività è totale. I MAC dividono i 
lavoratori. Infatti, stabilendo dei va· 
lori di nocività si finisce con il pri
vilegiare - in un determinato im
pianto - un certo reparto, asse
gnandogli, così, una funzione di fre
no nei confronti delle lotte e degli 
impianti (( meno nocivi ». Nocivo è 
il lavoro stesso, il lavoro nelle con
dizioni capicalistiche della produ
zione. Nociva è tutta l'organizza
zione capitalistica del lavoro izlobal
mente intesa. Per questo motivo lo 
stesso elenco delle « malattie pro
fessionali » non può che avere un 
valore meramente indicativo. 

I ritmi intensi, la saturazione dei 
tempi , la ripetitività, la parcellizza
zione del la·voro. le posizioni disaRe
voli, sono fattori di nocività altret
tanto importanti quanto quelli tra-

di Giuseppe Barbalace 

dizion.tli (calçire, rumore, gas, vapo
ri, polveri). La «salute» non è cir
coscrivibile alla sola fabbrica, ma 
investe tutta la società del capita
le. La classe non si vende sul mer
cato della forza-lavoro per fare da 
cavia-campione alle inchieste di 
qualche dottorino in cerca del ruo
lo. Nello Stato-piano del capitale il 
lavoro non è un modo di vivere, 
ma l'obbligo di vendersi per vivere. 
Parlare di salute in fabbrica signi
fica esaminare il « modello di svi
luppo» che la restaurazione capita
listica ha impresso al nostro Paese, 
risalendo dallo scontro-dibattito del
le «cinque lettere» (sulla funzio
ne dei CLN aziendali e di fabbrica) 
alla politica economica degli Anni 
Cinquanta dal varo del primo cen
tro-sinistra ai comitati di base e 
all'autonomia operaia del 1968-69. 

In altri termini, affermano gli 
operai, « il padrone ha dichiarato 
lo stato di guerra interna al Petrol
chimico». La situazione a Porto 
Marghera (ma il discorso vale per 
Piombino, Bagnoli, Taranto, Porto 
T orres) è tale che il discorso sul 
<( risanamento », le « malattie tabel
late », non basta più: « bisogna or
ganizzare il rifiuto ad effettuare 
cmalsiasi manovra in presenza di 
CVM anche se minima >"i (è infatti 
accertato che il cloruro di vinile 
monomero provoca il tumore al fe
szato, l'angiosarcoma). Le proll'esse 
di risanamento dell'ambiente non 
ven,1Zono mantenute e l'ordine inter
no della fabbrica è garantito spo
stando in altri reparti il personale. 
Con l'utilino di tale mobilità si 
cerca di evitare un comPortamento 
comnatto della classe operaia, dan
do una falsa soluzione ed aumen
tando coscientemente il numero di 
onerai ammalati. Ecco perché la 
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Ac;c;emblea Autonoma di Pono Mar· 
ghcrJ chiede il salario garantito co
me « misura della volontà operaia 
di non sottostare alle condizioni di 
lavoro imposte dal padrone; si trat
ta, allora, di promuovere una lotta 
specifica e generale prima che il pa· 
drone abbia la possibilità di rompe
re il fronte operaio con la cassa in
tegrazione, con la minaccia delle 
orr. improduttive» (dr. Assentei
smo: un terreno di lotta operaia, a 
cura dell'Assemblea Autonoma di 
Marghera). La scelta politica di fon
do del padronato verso il raffor
zamento della chimica di base a 
Porto Marghera si tramuta in at
tacco all'organizzazione operaia at· 
traverso una pesante dipendenza 
della forza-lavoro dalla macchina, 
(l'industria chimica doveva dare 85 
mila nuovi posti di lavoro entro i 
orossimi due anni, togliendo le ri
duzioni per chiusura o trasforma
zione di vecchi imoianti; ora, nel 
settore, si parla di 20 mila « so
spen,.ionf », ovvero licenziamenti ca
muffati). 

Sociologi e psicologi di soccor
so del capitale sostengono, sulla 
scia di J. Tiffin (dr. Industriai Psy
chology), la « propensione all'infor
tunio » (acc1dent proneness) e alla 
« malattia professionale » da parte 
degli operai (in generale dr. A. Roz
zi, Psicologi e operai, Milano 1975). 
In realtà, « una volta il problema 
della "salute in fabbrica" poteva 
esaurirsi in un quadro strettamente 
medico-sanitario; oggi, esso ha una 
oortata più vasta. Infortuni e ma
lattie professionali sono certamente 
ancora remi cruciali, ma Rià si in
travedono connessioni dialettiche 
che legano l'infortunio specifico o 
la malattia professionale del singo
lo lavoratore al quadro complessi-
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vo dei rapporti di lavoro, alla qua
lità di questi rapporti, al posto che 
essi occupano nella struttura eco
nomica complessiva e nella società 
globale» (cfr. F. Ferrarotti, in La 
Critica Sociologica, 1971, n. 18). 

A prima vista la salute negli er
gastoli meccanici dell'industria ca
pitalista sembra essere salvaguar
data e garantita dall'art. 5 (accerta
menti sanitari) e dall'art. 9 (tutela 
della salute e dell'integrità fisica) 
dello Statuto dei Lavoratori (cfr. 
G.U. del 27-5-1970, n. 131 ). Nella 
sua formulazione l'art. 5 « consente 
di aggirare il problema della salute 
come tale: quello che viene accer
tato non è lo stato morboso, ma la 
malattia in funzione della capacità 
lavorativa. Vi può essere idoneità 
al lavoro anche in presenza di stati 
morbosi (si pensi alle mala.tti~ di 
origine nervosa per le quali viene 
raramente riconosciuta incapacità 
lavorativa). Si stabilisce, cosl, una 
essenziale differenza tra idoneità e 
infermità e su questa differenza si 
basa il meccanismo di repressione 
del comoortamento operaio in dife
sa della propria salute e integrità 
fisica ». 

La denuncia della Assemblea Au· 
tonoma di Marghera è incalzante 
anche oer quanto ri~warda l'art. 9: 
« ~ difficilissimo stabilire delle nor
me, generali e specifiche, che pos
sano neutralizzare una mutevole no
cività della fabbrica. Si tratterebbe, 
in ultima analisi, delh capacità di 
incidere sulla continua ristruttura
zione che il capitale applica al pro
ces!\O produttivo, capacità che, nella 
mi~diore delle iootesi. solo la lotta 
ooeraia possiede [. .. ) Va detto, poi, 
che l'art. 9 raporesenta poco più 
che una dichiarazione di principio e 
dietro vi è una specie di deserto 

normativo: non esistono procedure, 
meccanismi, regolamenti che con
sentano di esercitare, in concreto, 
questo diritto alla tutela della sa
lute ». In conclusione: « l'art. 5, 
che protegge gli interessi del padro
ne, trova puntuale applicazione; lo 
art. 9, che concede ai lavoratori la 
facoltà di mettere in atto una pro
tezione attiva della propria salute, 
è praticamente inoperante». Le me
desime considerazioni si possono ri
trovare nel documento dell'Assem
blea autonoma dell'Alfa Romeo, ela
borato nel 1972 con l'aiuto del 
« Soccorso Rosso ». 

A ribadire i concetti fin qui 
espressi va ricordato il convegno 
organizzato dalla sezione bresciana 
di Magistratura Democratica sulla 
salute nei luoghi di lavoro (dr. Qua
le Giustizia, 197 4, n. 27 -28 ). Carlo 
Smuraglia sottolinea che « fin dal 
1930 è prevista nel Codice Penale 
una particolare figura di reato (ar
ticolo 4 3 7) diretta a colpire la con 
dotta di chi, indipendentemente dal 
risultato, omette di collocare im
pianti, apparecchi e segnali destina
ti a prevenire disastri o infortuni 
sul lavoro, ovvero li rimuove o dan
ne~gia [ ... ) Ma anche nell'art. 451 
si faceva riferimento ad altra ipotesi 
di oericolo, punendo la condotta di 
chi. colposamente, ometta di adot· 
tare misure idonee ad attenuare la 
gravità di eventi analoghi a quelli 
?ccennati ». 

L'art. 437 continua Smura· 
glia - « viene sistematicamente di
sapplicato, al punto che la prima 
"entenza che se ne occuoa (parlia
mo naturalmente di quelle pubbli
cate) è del 1955. cioè venticinque 
·mni dopo l'entrata in vigore del Co
dice Penale. In un nostro stu<lìo 
del 196 7, davamo atto di unii ricer· -27 
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ca compiuta sulla giurisprudenza fi. 
no a quell'epoca, da cui era emerso 
che dal 1955 (e, quindi, dal 1930) 
al 196 7 vi erano state soltanto dieci 
sentenze in ordine al reato in esa
me. Purtroppo, da allora, la situa
zione è rimasta pressocché immuta
ta. Ancor più ignoto alla giurispru
denza l'art. 451, la cui funzione è 
stata perfino male interpretata dalla 
dottrina per moltissimi anni, ravvi
sandosi nella disposizione semplice
mente una ipotesi colposa dello stes
so comportamento previsto dall'ar
ticolo 437 a titolo di dolo». Anche 
per le cosiddette malattie professio
nali - prosegue $muraglia - « non 
si procede mai, in sede penale, con
siderate come presupposto di un in
dennizzo e null'altro (ritorna, dun
que, ancora una volta, l'antico con
cetto di fatalità). Una malattia pro
fessionale che insorge a seguito di 
condizioni pericolose o antigieniche 
costituisce un evento certamente in
quadrabile nella fattispecie dell'arti
colo 590 c.p. e, purtroppo, in vari 
casi, anche in quella prevista daUo 
art. 589 c.p. ». Le conclusioni di 
$muraglia sono coerenti con le pre
messe: « La globalità del fenome
no della sicurezza del lavoro va in
tesa in due sensi: da un lato, cioè 
nel senso che esso investe tutte le 
condizioni di svolgimento del lavo
ro; dall'altro, nel senso che esso si 
collega al più generale problema 
della tutela della salute del citta· 
dino ». 

Di saldatura fra analisi « tecni
ca » e giudizio politico, fra inizia
tive esemplari e generalizzazioni del
l'intervento sull'ambiente di fabbri
ca, di superamento del settorialismo 
e di connessione con l'azione sul sa
lario e sull'organizzazione del lavo
ro insiste T. Treu. Ma anche nel 

28 

quadro della divisione internazionale 
del lavoro il discorso non è dissimi
le. Negli stabilimenti metalmeccani
ci svedesi VOLVO e SAAB, i tem
pli paradisiaci del neo-taylorismo, il 
capitale multinazionale cerca - con 
una tecnologia avanzatissima e una 
struttura architettonica asettica -
di far obliare una realtà che il mito 
socialdemocratico « dalla culla alla 
tomba » consolida: la proprietà pri
vata dei mezzi di produzione e di 
scambio. Alla VOLVO l'indice di 
rumorosità viene contenuto in 65 
decibel, il lavoro è organizzato per 
gruppi e con l'intercambiabilità del
le mansioni (di work simplification 
parla F. Butera e nuovi studi sul 
mercato del lavoro ci provengono 
da M. Paci e L. Meldolesi). Scocca, 
carrozzeria e motore viaggiano su 
carrelli, mossi da batterie incorpo
rate e guidate da impulsi trasmessi 
da un cervello elettronico che pro
gramma le singole fasi della lavo
razione. 

Il carrello colloca la macchina su 
cui intervenire nella posizione or
topedicamente più adatta all'ope
raio; piani inclinati permettono, al 
montatore, di trovarsi sempre in po
sizione eretta. Un teleschermo, tra
mite simboli e formule, su~izerisce 
i pezzi da applicare, i colori dei ri
vestimenti, ecc.. Anzi. nello stabi
limento-gioiello di Kalmar i locali 
presentano una struttura stellare, 
grandi finestre, verde tutt'intorno, 
salotti, ristorante self-service, sauna 
e 40 minuti di riposo oltre l'inter
ruzione del pasto. Babbo Natale? Il 
capitale resta capitale. 

Alla Fiat-Carrozzeria di Mirafiori 
si è stabilito, in questi giorni, che 
la forza-lavoro addetta alle cabine 
di verniciatura a smalto vi resterà, 
al massimo, tre anni (sul sindacato e 

la salute in fabbrica dr. Critica dei 
Dirztto, 1974, n. 3). Occorre dire 
che la salute non si monetizza, i 
« rischi » vanno eliminati e non pa
gati: queste le richieste della classe 
operaia come emerge anche dal « li
bro bianco » della Breda-fucine a 
Sesto S. Giovanni (settembre 1971 ). 

Sono circa quaranta i contratti di 
lavoro collettivi che scadono entro 
quest'anno, investendo un totale di 
oltre 4 milioni di lavoratori. Tra 
questi, 1.410.000 metalmeccanici, 
1.160.000 edili, cementieri ed affi
ni, 362.000 chimici, 573.000 addet
ti ai trasporti. Ecco un'occasione 
- ma non la sola - per arrivare 
all'appuntamento con le lotte ope
raie in piedi, con piattaforme riven
dicative che non separino le piccole 
dalle grandi fabbriche. Una lotta 
operaia che, ripartendo dal basso, si 
proietta oltre i contratti. 

G. B. • 
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Man Ray al Palazzo 
delle Esposizioni 

A ll"Asscssorato Belle Arti e Pro
blemi della Cultura che attra

verso le belle parole dell'assessore 
Filippi presenta la mostra di Man 
Ray come ~ una conferma della va
lidità della linea culturale ,. adottata 
sulla traccia delle mostre precedenti, 
rispondiamo senza esitazione che la 
mostra di Man Ray non ci interessa. 

Non temiamo di passare per sprov
veduti poco evoluti storici dell'arte 
di un paese che può ignorare an
cora oggi la cultura che ha impronta
to il suo secolo. Diciamo we la mo
stra di Man Ray non ci interessa in 
quanto non ci interessa il contesto 
culturale nel quale simili propo
ste vengono avanzate e portate a 
compimento. E' questo per l'appun
to, come per le mostre di Turcato 
e per quella didattica del Caravag
gio e per la mostra « Majakowsky e 
il suo tempo», il caso in cui lo stru
mento promotore, proprio per le sue 
caratteristiche può renderci estranea 
la materia culturale che propone. 

Non condividendo la premessa per 
cui «Questo atteggiamento dell'En
te Locale non è naturalmente eva
sivo rispetto agli altri gravi problemi 
della città: ma è dettato dalla con
vinzione che questi problemi vadano 
riconsiderati, affrontati e risolti alla 
luce di una riqualificazione estetica 
e culturale dei cittadini chiamati 
sempre - e giustamente - a par
tecipare e a decidere •, restiamo 
estranei a questi avvenimenti come 
non riguardassero noi in quanto cit
tadini di questa città. 

Come spiegare questo singolare 
fenomeno? Perché da un lato dobbia
mo pur ammettere che qualunque 
mostra organizzata con larghezza di 
mezzi in collaborazione con altri 
paesi ci permette di vedere delle o
pere forse mai viste o di rivedere 
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Man Ray: autoritratto (1934) 

delle opere già conosciute ed inoltre 
ci permette di vedere queste ~pere 
insieme articolate attorno alla b1ogra
f ia e alla storia civile di un artista. 

E' che noi intenderemmo l'uso del
l'Ente Locale come più pertinente 
alle esigenze culturali dei cittadini, lo 
intenderemmo come un centro pro
motore di cultura e quindi di di
dattica culturale piuttosto che come 
una fabbrica di apparati di lusso (e 
un lusso come abbiamo già fatto pre
sente nei giorni del convegno de
dicato al rinnovamento della cultura 
a Roma e nel Lazio, che si è tenuto 
al teatro Le Arti nello scorso marzo, 
è stata anche, sia per i costi come 
per la formula divulgativa, la mo-

di Federica DI Castro 

stra didattica del Caravaggio). Non 
abbiamo mai pensato che si faccia 
« riqualificazione estetica ,. del cit
tadino impegnando il denaro pub
blico nell'addobbo di un angolo ap
partato della città dove il cittadino 
forse non passerà mai. Anche per
ché nessuno ce lo porterà mai: sia 
egli studente ,operaio, impiegato, ar
tigiano, il cittadino non sarà mai 
sollecitato da nessuno ad avvicinarsi 
a quell'angolo della città. 

Meno che mai lo studente. Per
ché il collegamento tra la scuola e 
il museo è nella nostra città inesi
stente e bisogna aspettare che i ra
~azzi siano abbastanza autonomi da 
decidere da soli di visitare uno dei -29 
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templi della cultura perché le opere 
d'arte abbiano qualche contatto con 
loro. Gli studenti della scuola me
dia dell'obbligo per esempio non an
dranno mai a vedere la mostra di 
Man Ray e anche qualora ci andas
sero non sarebbero da nessuno gui
dati ad entrare nel mondo delle fan
tasie e dei capricci dell'artista, né 
da una semplice premessa di carat
tere storico, esaurita la quale è pos
sibile cominciare a cogliere lo spi
rito dell'artista in tutte le grada
zioni che vanno dall'humour alla ma
lizia intellettuale, dal gioco al ni
chilismo profondo. 

Dunque mostre come quella di 
Man Ray vengono fatte non per tut
ti i cittadini o per il maggior nume
ro di cittadini possibile, ma per po
chi, per quei pochi che già sanno 
e necessitano semplicemente di un 
aggiornamento, anche il catalogo è 
concepito con lo stesso criterio: chi 
sa sa e chi non sa peggio per lui. 
Il che non ci sta bene affatto. 

Quando si dice che Man Ray fu 
protagonista insieme a Duchamp e 
a Picabia dell'avanguardia dadaista 
e surrealista, nessuno si sogna di 
spiegare successivamente che cosa 
voglia dire avanguardia (anche se 
oggi ·a termine è del tutto rimesso 
in discussione) né tanto meno che 
cosa sia il dadaismo e che cosa il 
surrealismo e quale sia il mondo in 
cui questi movimenti sono nati. 

L'interesse che oggi l'opera com
~lessiva di Man Ray suscita (manca 
infatti a questo artista Ja genialità 
e l'essenzialità di Duchamp) è dato 
principalmente dalla sua apertura a 
diversi linguaggi. Prima del 1920 lo 
artista aveva già intuito come l'in
terdisciplinarità, e cioè l'uso di più 
mezzi espressivi, dalla pittura al ci
nema, dal montaggio alla fotografia 
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fino all'og~etto trovato nel suo si
gnificato di memoria e di proiezione 
interiore, avrebbe permesso al no
stro secolo la sopravvivenza di un 
barbaglio creativo salvato al mondo 
della tecnica e alle invenzioni mec
caniche. Perfetto esecutore, Man 
Ray ha riscattato accanto ad un di
scorso di questo tipo anche tutta la 
dignità di una conoscenza artigian1:1-
le del mestiere. E, nel suo tempo, 
come i suoi contemporanei, ha vis
suto fino in fondo il sospetto che 
l'arte vivesse un momento prima 
della fine dell'arte e che ogni gior
no cosl come ogni invenzione fosse 
un dono. Era un personaggio im
merso nel quotidiano e non nell'as
soluto, l'assoluto non era per lui 
neppure una meta. 

Era certamente un intellettuale e 
un artista borghese, ma il fatto che 
fosse un artista borghese non vuol 
dire che non lavorasse per il pub
blico e per il più ampio possibile. 
Certamente la sua meta era la dif
fusibilità di un certo pensiero, se 
egli fu tra i primi a pensare alla 
serialità dell'opera d'arte come a un 
modo di diffusione abbastanza ac
cessibile anche economicamente, e 
del resto il clima operativo di que
gli anni e di quei movimenti era 
tutto rivolto al tema della socialità 
del lavoro artistico. 

Ora come si può pensare a una 
mostra di questo tipo, che si presta 
a tanti spunti di lettura dell'arte 
moderna in chiave sociale - pro
prio alla luce di quella tensione emo
tiva artista - società dettata dal 
continuo timore di una perdita e 
dal bisogno di ricostruire il legame 
attraverso il gioco, lo scherzo, il pa
radosso e la disperazione del nulla in 
un gioco di continue oscillazioni -
come si può pensare a una mostra di 

questo tipo dandogli il carattere di 
bella astrattia esposizione di oggetti, 
che, convalidati dalla storia dell'arte 
e dal mercato dell'arte, riqualifichi
no esteticamente i cittadini di que
sta città? 

Noi non ci sentiamo riqualificati 
affatto da simili iniziative che de
nunciano malafede per un verso ma 
anche incultura per l'altro. 

Oggi come si fa a immaginare di 
fornire a livello di Ente pubblico, 
il che vuol dire soldi di tutti i cit
tadini, mostre con le quali si vuol 
fare un discorso di chiusura e di 
preclusione? 

Perché rendere una mostra incom
prensibile quando si ha tra le mani 
una materia che si presenta forse in 
modo particolare all'apertura del di
battito e del confronto oroprio per 
la molteplicità dei problemi solle
vati? 

Per essere riusciti a fare un di
scorso di esclusione bisogn1:1 proprio 
essere degli specialisti dell'esclusio
ne e di un personaggio come Man 
Ray nella sua globalità avere la ca
pacità di cogliere soltanto alcuni 
tratti: quello di esponente di una 
cui tura decadente (l'accezione irre
cuperabile della cultura borghese 
perché tutte le altre sono recupera
bilissime ), quello di produttore di 
oggetti della vita quotidiana, scelti 
dall'occhio dell'artista, non con il 
ché il collegamento tra la scuola e 
valore di messaggi ma proprio con 
quello di mercanzia. Tutto vediamo 
alla mostra di Man Ray fuorché le 
idee di Man Ray sul destino dell'ar
te e della cultura. Proprio quelle 
idee che, se fossero state lette at
tentamente dagli organizzatori della 
mostra, avtebbero potuto oggi sug
gerire il modo di renderla popolare. 

F. D. C.• 
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GAZZETTl N() di Saverio V611aro 

Cantico 
dei militari 

Altissimo onnipotente bon Signore, 
le cose del nostro mondo 
ormai sono al punto che 
occorre da te imparare 
da quale parte arrivano 
e sono nati, e che vogliono, 
e perché esistono i militari. 

È certo una progenie 
somigliante ali 'umana 
però da non confondere: 
al posto della testa 
hanno un berretto, e dove i primi portano 
un petto gli altri hanno 
fregetti, borchie, nastri, 
croci, lembi e lambelli 
e tondini (in metallo) 
cosl chiamati « medaglie » 
i quali simboleggiano la guerra 
o comunque un cimento 
non importa se vinto o perso. 

Dentro il berretto langue 
solissima un'intenzione 
che si ravviva di rado 
(per suono di fanfara 
o richiamo di cialtrone) e consiste 
nel « difendere la Patria »; 
(intanto se è la loro 
la patria non è la mia, 
e con la tua non coincide affatto, 
e manco con la nostra, né il fratello 
la trova uguale: è il luogo 
in cui marcisce un padre, 
una casa, o le tasse, 
o si festeggia il Natale?). 

soffiata nell'orecchio 
d'un santo mulo ... ed eccolo che scalcia ... 
ma lui no ... se non quando ... 

Indossata qualche arma di comando 
(sciabola, pistoletta) all'alba là pei campi 
trascina a sparare sulle sagome (il « nemico) 
sciami lunghi di schiavi 
catturati per un anno - mi pare - : 
ogni tanto un poverello 
alzando il braccio esausto coglie un fico 
dall'albero della memoria 
e guarda in terra un cespo di cicoria 
inutilmente calpestato. 

Nelle poche rare occasioni 
in cui il militare suppone 
di pensare, tosto aggruma 
tre o quattro immagini: un carro, una piazza, 
un metro e mezzo di stoffa 
colorata in cima all'asta 
che, messe insieme, sembrano un « Governo ». 

Ed è sempre il più pericoloso momento. 

A volte nella foga, oppure avanti 
(questione di posologia) 
o dopo i pasti o nel sonno, 
il militare dichiara 
di essere « socialista » 
indi prende la fabbrica 
d'un proletariato antipatico 
e la regala agli operai: 
beato chi capisce 
che razza di scintilla è scoccata 
tra colletto e visiera 
allorché egli occupa, e s'acquartiera 
in un palazzo pieno di guai! 

~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ 

Gli è che al militare, Insomma, onnipotente bon Signore, I 
il giorno santo dell'arruolamento laudato sii per tutte le creature ~ 

giurato a vita, hanno detto ma non per questa che non reca splendore i 
la parolina santa come la mosca né alcuna significazione. ~ 
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Problemi attuali dell'economia 
mondiale/li «coordinamento» 
come condizione di progresso 

N ena storia della crisi che tormenta tutto il mon
do spetterà a questo mese di settembre un po

sto di rilievo particolare. Le assemblee che si riuni
scono a Washington, a New York, ed anche a Lima 
e nel Perù, fanno i conti dei costi, dei problemi e 
dei fabbisogni nazionali e internazionali. Sono conti 
preoccupanti anche per i paesi industrializzati che nella 
scala mondiale stanno al primo gradino dei bene
stanti; sono conti di miseria terrorizzante per il mi
liardo di sottosviluppati che affollano l'ultimo gradi
no dei disperati. 

Forse per la prima volta, anche sotto la pressione 
della opinione pubblica internazionale, i paesi del bi
sogno hanno ottenuto qualche nuovo impegno attra
verso le assemblee dell 'ONU. Aiuti ancor avaramente 
misurati, da collegare peraltro con le indicazioni 
espresse dalla contemporanea grande assemblea dei 
paesi « non allineati » tenuta a Lima. 

Tutto il mondo è sotto sopra. Credo non manchino 
davvero motivi di preoccupazione economica anche ai 
paesi a regime comunista. Ma anche se sono caute 
le notizie che vengono da questa parte ed il nostro 
interesse primario ed attuale riguarda pur sempre il 
resto del mondo, sarebbe desiderabile avessimo pre
senti nella nostra informazione e discussione pubbli
ca i grandi problemi ai quali hanno dato parola le 
assemblee qui ricordate. 

Tema formale di quella riunita a New York a se
guito dell'impegno preso dalla Assemblea dell'ONU 
nella sessione di aprile era il cosiddetto problema 
delle « materie prime », cardine fondamentale delle 
esportazioni del Terzo Mondo verso i paesi industria
lizzati e del suo sforzo di fronteggiare i fabbisogni 
incessantemente crescenti mentre la crisi ha spietata
mente amputati i ricavi ed accresciuto a danno dei 
produttori il disordine dei rapporti commerciali. Il 
grande interesse con il quale deve essere considerata 
questa grande riunione internazionale ha trovato le 
espressioni dominanti da un lato nella esposizione 
accusatoria di apertura dell'algerino Buteflica e dal
l'altro dal nuovo grande piano di sviluppo presentato 
dalla delegazione americana. Parlava nelle recrimina
zioni del rappresentante del Terzo Mondo il risenti
mento per il fallimento dena riunione ONU di aprile; 
dava il « la » alla nuova ~ssemblea l'integrale rovescia-
mento di posizioni dell'America. · 

Questo mondo emergente a nuove speranze di 
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di Ferruccio Parri 

sviluppo chiede in primo luogo favorevoli generali 
aumenti dei prezzi e poi interventi finanziari ma 
non collegati ad iniziative portatrici di inflazione. 
E poi, a più ampio beneficio delle popolazioni indi
genti, riserve regionali e mondiali dei beni di con
sumo più necessari. Il complesso piano americano 
evita generalizzati impegni sui prezzi, prevede larga
mente interventi di sicurezza per le popolazioni col
pite da eventi sfavorevoli ed a sollievo delle zone di 
maggior miseria, ma propone particolari organismi per 
favorire l'acquisizione di capitali e di progressi tec
nologici, per dare accesso alle correnti commerciali più 
favorevoli, per assicurare lo smercio oiù redditizio 
dei prodotti di base alle economie locali. Secondo le 
prime osservazioni critiche la sostanza di questi im
pegni prevede il mantenimento di una condizione 
subalterna. 

Molto più concrete sono le richieste aggiuntive 
che vengono da una parte di questi paesi, che tra al
tre istanze chiedono senz'altro la cancellazione dei 
debiti. Avrà certo grande interesse la n\.lova riunione 
prevista per la fine di quest'anno. Dovrebbe essere 
dedicata al petrolio, col proposito, americano, di rego
lare i conti con J'OPEC (organo dei petrolieri). 

I paesi della CEE non avevano altra funzione 
se non que1la di fare i conti dei probabili nuovi gra
vami. In tempi diversi una comunità europea ancot 
unitaria avrebbe potuto stabilire accordi diretti con 
alcuni gruppi fornitori ed accettare oneri socialmente 
giusti, alla lunga anche economicamente utili. Ma con
temporaneamente alle decisioni del FIM la CEE come 
personalità politica era sparita anche all'a.;semblea di 
New York. Si potrà forse ricominciare tra qualche 
anno, ma con diverso spirito. Sarebbe un discorso da 
riprendere presto. 

Presiedeva il gruppo europeo l'on. Rumor, pre~i
dente di turno della CEE. Era un modesto conten
tino per la esclusione dell'I talia, in sede di FIM, dal 
gruppo dei «cinque grandi », opportuno forse per 
rispondere alla irritata protesta dell'on. Leone regi
strata da Michele Tito, contro la inammissibile di
stinzione a carico dell'Italia di paesi A e paesi B. 
Il presidente sarà stato peraltro informato che la 
Francia per essere compresa tra i cinque con gli Stati 
Uniti, il Giappone, la Germania e l'Inghilterra ave
va dovuto compiere uno sforzo quasi eroico per assi
curare la convertibilità del franco, sforzo che l'indebi-

l'Astrolabio n. 7 /8 • 31 luglloj31 agosto 1975 



ratissima Italia non poteva permettersi. Ancora un 
appunto: non era presente all'apertura dell'assemblea 
Kissinger, rimasto (con Sadat e Rabin) a concludere 
la provvisoria pace del Medio Oriente. È una scelta 
che non credo sia stata gradita dagli uditori di Bu
teflica. 

La comunanza dei grandi interessi di fondo colle
gava i dibattiti di New York ed anche quelli di Wa
shington, con una grande assemblea dei « paesi non 
allineati ,. - 72 sui 127 paesi ufficialmente com
ponenti dell'ONU - indotti anch'essi dalla crisi a 
dare la precedenza ai problemi economici rispetto 
ai litigiosi dibattiti politici. La nostra stampa non cura, 
salvo benemerite eccezioni come l'Unità, i fatti di 
questi paesi cosl lontani, che avrebbero meritato qual
che cenno e qualche notizia. È vero che la grande 
eterogeneità dei componenti e la incerta rappresen
tanza politica di parte dei delegati limitava le possi
bilità di giudizio, messi, ad esempio, di fronte alla 
inopinata sorpresa della destituzione proprio del Pre
sidente del Perù, che aveva organizzato questa assem
blea internazionale ,e proprio nel giorno di chiusura. 

E tuttavia l'antica querela dei paesi sottosvilup
pai e indigenti contro l'egoismo incurante del mondo 
benestante si è tradotta in nuovi accenti e nella de
finizione di una nuova strategia comune sul piano 
mondiale che dovrà essere seriamente considerata. Sa
rà il tempo a misurare operativamente questo nuovo 
spirito solidaristico, ma l'interesse comune del prez
zo delle materie prime da regolare nei confronti dei 
compratori darà prevedibilmente efficacia, anche con 
la spinta che viene da Lima, agli strumenti di con
trattazione dei produttori-trasportatori. 

La dichiarazione finale del congresso prevede pia
ni e nuovi incontri organizzativi di probabile diretto 
interesse dei paesi compratori industrializzati. Le in
formazioni disponibni non lasciano capire quale parte 
vi abbiano i paesi africani già legati da patti ben 
noti alla CEE. 

Un posto particolare nelle recriminazioni hanno 
gli avari interventi di sollievo americani e le malefat
te del dollaro, non - a quanto pare - i danni in-
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diretti alla esportazione delle materie prime provoca
ti dal salto di prezzi del petrolio. Ed alla fine un 
certo tono del documento conclusi\'O può far pensare 
ad una inespressa speranza che una forte ripresa ame
ricana, capace di sconfiggere il fantasma della de
pressione possa alla fine permettere di concludere con 
una pace soddisfacente la querela con il troppo po
tente avversario. 

Del resto non sembra fondamentalmente diversa 
oggi la condizione di spirito dell'Europa occidentale 
pronta a fare il conto delle fregature che il dollaro 
le ha procurato, ma giunta al fondo della recessione 
costretta a constatare come nel mondo a regime capi
talista sia ancora la forza economica prevalente degli 
Stati Uniti a poter avviare una generale ripresa. In 
ogni organizzazione - unitaria, politica, economica o 
tecnica - è il potere centrale il padrone della spinta. 

E se dobbiamo inserire l'Italia nelle sue vicende 
economiche sino all'attuale disastrosa caduta non po
tremo mai prescindere dai legami che ci associano alle 
vicende esterne In primo luogo porremo la CEE ed 
oltre l'incerta ed oscillante validità dei vincoli e delle 
obbligazioni interne il disastroso errore di calcolo sul 
prezzo del petrolio. Ma sono insieme condizionanti le 
vicende dei paesi e delle forze economiche dominanti. 

Il primo posto spetta naturalmente al dollaro, sin 
quando anche questo ne perde la corona, obbligato a 
rinunciare .alla sua convertibilità ed al regime sacra
mentale di Bretton Woods che pareva destinato a 
governare senza fine il mondo a regime capitalista. 
Sembra aperta la via a possibilità nuove sul piano de
gli scambi internazionali. Ma la costante prevalenza 
degli. in~eressi particolari, in prima linea di quelli 
amencam, blocca le aperture nuove, sinché le forche 
caudine erette dai monopolisti del petrolio determi
nano il rapido precipitare nel paurcso crak che è 
oggetto delle verifiche e delle imbarazzate decisioni 
di Washington. 

A me pare incontestabile che la brusca moltipli
cazione del prezzo del petrolio, concepita e calcolata 
con l'esoso spirito dell'esattore delle tasse, sia stata 
causa della condizione quasi fallimentare in cui è sn--33 



problemi attuali dell'economia mondiale 

volaca in questi ultimi tre anni la finanza dei paesi 
più deboli, come l'Italia, dell'occidente europeo. Sarà 
ben interessante un'analisi delle cause di questa orgo
gliosa sfida all'occidente, che ha il piglio di una sto
rica rivalsa su un passato di soggezioni e di oppres
sioni, che non trovano ragioni particolari di attuali 
vendette politiche, se non forse nei riguardi dell' Ame
rica çrotettrice di Israele. Potremmo leggervi, sem
mai, una soddisfatta condanna della imprevidenza e 
cattivo giudizio dei compratori ancor sicuri che le 
ormai arcadiche « sette sorelle » rappresentassero 
sempre il tramite unico ed obbligato delle forniture 
di petrolio. Sono monopolisti duri questi signori del 
petrolio, ma si può forse dire che questa è una storia 
ancora aperta anche se è prevedibile la ferma resisten
za dell'OPEC a difesa dei lauti guadagni e dei pro
getti formulati. Sembra chiaro peraltro che l'Europa 
della CEE avrebbe potuto tentare organizzazioni di 
accordi per fronteggiare, almeno parzialmente, la spe
sa del petrolio, con forniture industriali. Anche que
sto è uno dei casi, molti purtroppo, di aperto falli
mento della comunità. 

L'assenza di coordinamento, di volontà e capacità 
di sforzi comuni è d'altra parte la nota che più risalta, 
non solo per l'Europa ma a carico di rutto il mondo 
a regime capitalista nella lunga e particolareggiata sto
ria delle vicende del dollaro redatta per l'Astrolabio 
dall'amico Manghetti. Lunga storia, di origine ormai 
lontana, segnata dai contrasti determinati dalle vicen
de della politica americana e dai conseguenti riflessi 
sulla politica economica e sui cambi delle monete eu
ropee, ricostruzione di particolare interesse per la 
guida che essa ci dà per gli ultimi dieci anni che fa
cilmente sfuggono nelle loro caratteristiche in una 
memoria d'insieme. Ed alla fine anche Manghetti ar
riva ai problemi che sono oggetto delle discussioni 
attuali a Washington, ricavandone le conclusioni ne
gative che esse impongono e l'indicazione della impor
tanza decisiva di interesse di carattere mondiale. 

Le riunioni decisive presso il FIM erano state 
precedute da una riunione preparatoria a Venezia, pre
sreduta dall'on. Colombo. Ma la precisa esposizione 
compiuta da ciascuno dei nove rappresentanti dei pae-
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si CEE della situazione economica interna, e dei ri
spetttvt piani di azione e degli interventi richiesri, 
dette la immediata dimostrazione della diversità di si
tuazioni di partenza e dalla impossibiJità di program
mi unitari, tanto che si rinunciò alla redazione di un 
rapporto comune. 

Si resta ad affettuosi attestati di amicizia. Subito 
smentiti anche essi perché anche la Germania dichiarò 
di voler sfruttare quanto poteva la esportazione, non 
intendendo impiegare le ingenti riserve di cui dispone 
a sollievo delle necessità interne, da posporre cioè ad 
una rigida lotta contro la inflazione. S'intende come 
la minaccia della tanto più efficiente concorrenza te
desca possa preoccupare l'Italia, che anch'essa, e col 
dovuto ritardo, dichiara di contare sulla esportazione. 

Qual è il paese che in una congiuntura come l'attuale 
non dia la precedenza alle necessità proprie? Ma la 
Germania, ricca di riserve e di potenziale economico, 
merita il primo posto come dimostrazione di egoismo 
nazionale. Ben grave e pericolosa per l'Italia potreb
be diventare una concorrenza sul piano commerciale 
con avversari meglio attrezzati. Sono preoccupazioni 
già correnti negli ambienti interessati. Indicazioni go
vernative sarebbero opportune. 

Le consultazioni immediatamente successive alla 
sede del FIM a Washington dimostrarono subito che 
prendeva posizione propria ed esclusiva il piccolo 
ma dominante gruppo delle potenze economicamente 
più forti: Stati Uniti e Germania. Direttive della po
litica comune: stretta difesa da ogni pratica o tenta
tivo inflazionista, anche a costo di neutralizzare le 
possibilità di impiego interno del superfluo di riserve 
disponibili, anche a costo di lasciare ampia se non 
crescente disoccupazione. Anche a costo, naturalmen
te, di lasciare affogare gli altri paesi, anche se legati 
dai patti CEE. In ossequio ai quali, veramente, Ger· 
mania e Francia consentirono modeste anticipazioni 
di credito, forse per riconoscere alla CEE almeno la 
funzione di cassa di mutuo soccorso. 

Le future condizioni economiche mondiali, al di 
là di questo semestre, potranno essere più o meno 
incisivamente modificate. Resta la scoraggiante sen
tenza di questa fine del 1975: si salvi chi può. Im
pediremo al massimo clamorosi naufragi. 

La maggior parte dei paesi europei rifiutava na
turalmente soluzioni tipo germ::nico, puntando su in-
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tervenu anti-depressione. Conosciamo quelli proposti 
dal Governo italiano di imminente discussione al Par
lamento: 4000 miliardi da spendere non si sa bene 
in quanti anni sarà effetcivamente possibile. Spendere 
richiede, come si sa, preparazione e piani non cart.i
cei. La prima rata, forse 500 miliardi, andrà agli im
p1egh1 menuti di maggiore urgenza - esponazìone, 
edilizia, :igricoltura - capaci di produrre maggior la
voro e maggiori prodocti. La Francia ci segue sulla 
stessa via, con un programma finanziariamente più 
visro~o e più complesso come strumenu di sollecica
zione e di reddito. 

Ci attende un tempo non solo difficile ma anche 
rra gli altri paesi europei particolarmente problema
tico. Wilson ha negoziato con i sindacati inglesi un 
tetto massimo per l'aumento delle retribuzioni presu
mibilmente, o sperabilmente, compatibile con 1'incre
menco del reddito. L'Italia deve affrontare contratta-
7.ioni operaie di grande portata pari alla loro impor
tanza sociale, ma con esse deve varare leggi e provve
dimenti ancicongiuntura. Ed avendo già un tasso d'in
flazione assai elevato, e minaccioso, può temere ulte
riori cadute di reddito reale delle masse lavoratrici, 
già aggravate dalla ingiustizia sociale del nostro regi
me. Il nostro rosario di guai può tener conto che in
crinature maggiori nel funzionamento della vita civile, 
la degenerazione corporativa antinazionale dei servi
,d pubblici possono isolarci in coda alla comunità 
europea, di cui abbiamo pur sempre bisogno. Sono 
riflessioni che possono interessare evidentemente in 
prima linea le forze di sinistra che aspirano alla guida 
del paese. 

Un osservatore peraltro imparziale non può non 
dar atto dell'attività svolta dal ministro Colombo per 
cercare nuove coperture di credito a sollievo delle 
previste e gravi necessità, la prima delle quali è rap
pre:;entata dal programma dei 4000 miliardi, nel con
fronto del quale spera di poter contare sull'appog· 
g10 CEE. A fronte del maggior prezzo del pecrolio 
620 miliardi, validi per vari mesi, vennero assegnati 
dal FIM come erogazione prevista dal fondo speciale 
istituito per questo scopo. Toccavano poco più di 
100 miliardi all'Italia in conto della parziale restitu
zione, decisa sempre dal FIM, nella riunione d1 set
tembre, delle somme versare dai partecipanti. 

Più importante e più difficile era l'impiego, alme
no parziale, delle riserve auree accumulate da quasi 
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tutti i paesi europei. Per merito dello spmto di pre
videnza dei suoi capi, la Banca d'Italia ha accumulato 
u_n. f_o?do_ aureo comparati~amente cospicuo. Sulla pos
s1b11ita d1 mettere a profmo la crescente rivalutazio
ne dell'oro il presidente Carli aveva già fatto ripetuti 
sondaggi internazionali e ne aveva accennato anche 
nelle sue relazioni annuali pubbliche. Ora l'urgenza 
dei bisogni non era più solo italiana ed il problem& 
di valorizzare questa riserva aurea ora quadruplicata 
di valore fu esaminata e decisa in via sperimentale 
con tutte le riserve richieste da una improvvisa im
missione ~el mercato di una massa aurea che potrebbe 
generare inopportuni movimenti di borsa, come del 
resto in certa misura già avvenne. L'impiego servirà 
p~incipalment_e per transazioni ba~carie, ma era dop
piamente desiderato dalla Banca d Italia e dal Tesoro 
che l'anno scorso avevano dovuto impegnare parte 
d~ll'oro, a pre~o tradizionale, come garanzia del pre
stito che urgenti angustie avevano dovuto far chiedere 
alla Banca centrale di Germania. 

Essendo già note le posizioni ed orientamenti dei 
principali partecipanti, le decisioni del FIM non corre
vano pericolo di possibilità di contrasto. Una base 
nuova per la divisione parziale delle riserve accu
n:iulare, decisa per un_a?ime accordo, dipendeva dalla 
riforma della composmone dei diritti di voto sem
pre gelosamente controllata dal maggior contribuen
te, i'USA. e dalle principali potenze capitaliste. Si era 
ora do~uto_ accettare ':1n _forre aumento dei rappre
sentanti dei produttori di petrolio senza riduzione 
?ei piccoli partecipa~ti. e con dimi~uzioni invece per 
11 gruppo ~e1 cai:'aah~t~, ma con la insuperabile resi
stenza degli Stau Unm a ridurre il numero di voci 
necessario ad e&pri mere il « veto », cioè 21 voti. 

Dei 10.000 miliardi di dollari che si ritennero di
sponibili, 5 occorrevano per i prestiti richiesti dalla 
coperrura dei costi OPEC del oetrolio 25 come di
mostrazione di buona volontà, andava;o ;i sottosvi
luppati dell'assemblea di ·New York· 2 5 venivano 
restituiti ai paesi che li avevano vers;ti. ' 

Un mode~to spirito, quasi di sussidi caricativi, su~
geriva questi provvedimenti e ispirava malinconici -35 
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pensieri agli anziani che ricordavano le funzioni im
pegnative e spesso delicate un tempo esercitate dal 
Fondo Monetario che doveva controllare la osservan
za delle regole di cambio stabilite da Bretton Woods 
ed intervenire in caso di trasgressione colpevole o 
degna di soccorso. Alla stessa quasi impotenza era ri
dotta la Banca Mondiale presieduta da Mc Namara, 
che poteva dispòrre di un capitale, pur dopo le sva
lutazioni, di soli 100 miliardi che ora, in uno slancio, 
veniva elevato a 400 miliardi. 

L'argomento principe di queste riunioni era pur 
sempre la decisione sui rapporti di cambio tra le mo
nete legate al FIM Non posso credere che il pro
blema non sia stato esaminato a fondo. Anni addie
tro era stato creato un corpo di 20 esperti per esa
minare con la lente il problema, poi una elementare 
considerazione li aveva ridotti a 10, sempre presie
duto dall'attuale presidente della Banca d'Italia. Ma 
poi le cose erano cosl chiare che i rappresentanti con
venuti a \'Qashington accettarono di rimettersi ad un 
direttorio di cinque saggi, - come si è già accenna
to - i quali per miglior sicurezza di tranquillità si 
ritirarono a navigar qualche ora su e giù per il Poto
mac. Quando tornarono il responso fu semplice. Nul
la da proporre. 

E cosl l'assemblea generale dovette verbalizzare 
che nessuna proposta di unificazic;ne, anche tempo
ranea e preparatoria dei tassi di cambio, eccettuan
do per alcuni paesi europei il famoso « serpente», 
era ancora possibile. Tanto valeva rimettersi ad una 
riunione nuova che si terrà tra sei mesi. 

L'assemblea era cosl convinta che non ci fosse più 
nulla da fare e da dire che neppure le osservazioni 
e i richiami più pertinenti, come quello pronunciato 
dal nostro Colombo, ottennero una seria attenzione. Il 
gioco era ormai nelle mani di Ford, della Germania 
di Smith: nessuno fu più preciso e perentorio di 
Ford nell'invitar~ ogni paese a fare o procedere per 
conto proprio. 

Non si può non essere preoccupati, ed anche ad
dolorati, di questa dimostrazione su scala cosl inter
nazionale di incapacità e di generale angustia di ve-
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duce. f: estremamente pertinente l'analisi ed il giu
dizio che ne dà l'inviato dell'Unità, Eugenio Peggio. 
Egli scrive da comunista ma lo colpisce questa disa
strosa incapacità del grande complesso politico, an
cor al centro per un tempo ignoto del mondo tecni
camente più avanzato. Ogni caduta presume una ri
presa. Ma quando? E con quale prezzo? Peggio è 
giovane e perciò - credo - più ottimista. Io non 
so essere ottimista, ma mi augurerei che i giovani, 
giovani di pensiero, ricavassero dallo studio e dalla 
esperienza modelli sociali di strutture economiche va
lidi ancora per venti anni. E qualcuno dei molti esper
ti studiasse anche una organizzazione mondiale meno 
arcaica di quella di Washington. 

F. P. • 
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Problemi attuali dell'economia 
mondiale/li dollaro e la funzione 
del" Fondo Monetario 

N ecessario punto di partenza di un'analisi sull'as· 
setto monetario internazionale è un discorso sul

l'economia americana: sia per l'enorme ruolo già gio
cato dagli Usa sull'attuale assetto internazionale sia 
per quello che essi nel bene e nel male saranno chiamati 
ancora a rappresentare. Ai fini del suo rapporto con il 
resto del mondo, il dato che più ci interessa del sistema 
economico americano è la incapacità srruccurale ad as
sorbire al suo interno l'intera offerta . di capitali e di 
merci che ivi si forma Di qui l'esigenza che esso 
debba contare su una quota di domanda estera in 
grado di assorbire l'intero surplus di risparmio. Questo 
surplu~ non può essere fatto defluire all'estero solo 
sotto forma di capitale monetario in quanto si avrebbe 
un profondo squilibrio nella bilancia dei pagamenti 
americana; invece ove il deflusso di capitali monetari 
fosse accompagnaro da un corrispondente deflusso di 
merci l'economia americana potrebbe svilupparsi senza 
pericoli di crisi sia ali 'interno che nei confronti dcl
i 'estero. All'interno la capacità produttiva sarebbe in
teramente o maggiormente utilizzata; verso l'estero gli 
Usa conseguirebbero un sostanziale equilibrio della 
loro bilancia. 

Di fatto tale situazione pone gli Usa in una posi
zione di oggettivo interesse ad allacciare rapporti di 
collaborazione economica co11 altri paesi. Questo non 
significa che in concreto nel XX" secolo gli Usa abbia
no sempre avuto coscienza di questo loro interesse: la 
politica protezionista seguita nel corso degli anni '30 
fu ad esempio una risposta dd tutto opposta; né signifi
ca che gli Usa abbiano agito o potuto agire per addive
nire ad un sisrema economico internazionale in armonia 
con gli interessi degli altri popoli. A partire dalla se
conda guerra mondiale la loro politica economica non 
è riuscita a rendere coerente la logica interna al si
stema economico americano né con le esigenze dei 
paesi sottosviluppati, verso i quali l'interesse esterno 
degli U~a si è tradotto in imperialismo; né, come ve
dremo, con le esigenze dei popoli europei, verso i qua
li tuttavia la politica di rigido anticomunismo è soprat
tutto il risultato delle responsabilità delle borghesie 
europee. Questo significa tuttavia che il sistema eco
nomico americano non ha come sbocco obbligato lo 
imperialismo: del resto gli stessi Usa hanno cercato 
più volte nel passato di indirizzarsi verso vie diverse 
dall'imperialismo. 

Nel corso della seconda guerra mondiale, si ac-
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cese all'interno degli Usa un ampio dibattito sul pos
sibile assetto dell'economia americana e del mondo 
dopo la fine della guerra Già dal 1941 Roosevelt con 
la Carta atlantica esprimeva l'intendimento di ope
rare per costruire un sistema economico più aperto ai 
bisogni dei popoli spuntando le resistenze di Chur
chill finalizzate al mantenimento del quadro coloniale: 
[Usa e Regno Unito] «desiderano promuovere la ne

cessaria collaborazione tra tutte le nazioni nel campo 
economico nell'intento di assicurare a tutti condizioni 
migliori di lavoro, il progresso economico e la sicu
rezza sociale ». 

All'interno degli Usa la polemica si focalizzò so
prattutto sulle conseguenze economiche che un rias
setto del mondo fondato sui principi del libero scam
bio avrebbe avuto sull'economia americana: la poli
tica protezionista fino allora attuata fu messa in di
scussione nei suoi scopi e nei suoi risultati. 

Il protezionismo se aveva avuto l'effetto nell'arco 
di un decennio di far aumentare il peso relativo delle 
esportazioni americane sui mercati europei, aveva an
che dimezzato la partecipazione americana al com
mercio mondiale, molto più ridotto. Le industrie che 
erano state capaci di esportare erano quelle a più forte 
intensità di capitale, « ben adattate alle risorse natu
rali, alle capacità, al capitale e alle tradizioni ameri
cane »; mentre le altre non erano in grado di pagare 
salari a livello americano e avere, nel complesso, co
sti concorrenziali. La politica protezionista non era 
riuscita a incidere sostanzialmente sulla scarsa capaci
tà del sistema ad utilizzare interamente le risorse pro
dotte all'interno. Il suo fallimento poteva conside
rarsi pressoché totale se si considera che alla fine del 
1939 perdurava negli Usa una grave sottoutilizzazione 
di tutti i fattori produttivi: gli impianti erano utiliz. 
zati per il 72% contro 1'83% del 1929. Solo la guer
ra risolse temporaneamente i problemi relativi al ri
stagno. 

Il pericolo che la stagnazione, una volta finita la 
guerra, si riproponesse per l'economia, spinse il dipar
timento di Stato a muoversi innanzitutto a mezzo di 
rapporti bilaterali per attuare una politica di apertu
re commerciali. Tuttavia la strategia americana punta
va ad obiettivi molto più ambiziosi di quelli conse
guibili con i soli accordi bilaterali; essa mirava ad un 
assetto multilaterale di scambi commerciali in un qua--37 
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dro opposto a quello prebellico. In effetti il diparti
mento di Stato già da alcuni anni stava lavorando al
la definizione di una politica commerciale internazio
nale decisamente espansionista: il Rapporto del Comi
tato speciale per la riduzione delle barriere commer
ciali ( 8 dicembre 194 3) è un documento di grande 
interesse ai fini di questo indirizzo. 

Un « New Deal » 
per i paesi sottosviluppati 

Un elemento sembra emergere in modo netto nel 
dibattito sugli obiettivi della politica economica ameri
cana: tutti i più importanti dirigenti americani inten
devano coinvolgere in questa politica la domanda glo
bale di tutti i paesi, in particolare di quelli sottosvi
luppati. Le loro dichiarazioni indicano un progetto 
di largo respiro ben più vasto dello stesso New Deal, 
che veniva non a caso richiamato come modello da 
proporre sul piano internazionale. Ciò emerge in modo 
preciso in Roosevelt: « Sotto il New Dea!, il Sud 
degli Usa è stato trasformato e l'aumentato potere 
di acquisto, ottenuto specialmente attraverso la ricon
versione agricola, lo indusse a comprare più merci dal 
Nord. La stessa cosa che fu fatta per il Sud potrebbe 
esser fatta per le altre nazioni e ciò aiuterebbe loro 
e noi ». 

A quali paesi si riferisse è ben precisato dalle di
chiarazioni di Morghentau, segretario al Tesoro, nel 
1943: « È imperativo che riconosciamo che l'investi
mento di capitali produttivi nei paesi sottosviluppati 
e bisognosi di capitali significa non solo che quei 
paesi potranno fornire a più bassi costi maggiori quan
tità di merci per i bisogni mondiali, ma che divente
ranno nello stesso tempo migliori mercati per le mer
ci del mondo ». 

Questo indirizzo si scontrava con gli interessi dei 
settori protezionisti. Il capitale americano legato al 
settore agricolo e alle industrie leggere più deboli era 
preoccupato che la politica liberista aumentasse la con
correnza delle merci dei paesi sottosviluppati suJ mer-
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cato mondiale e americano in particolare. Cosl dichia
rava il presidente dell'Associazione nazionale dei pro
duttori: « I piani del governo per uno sviluppo inter
nazionale possono dare benefici alla gente di paesi 
stranieri ma solo con l'impoverimento del popolo ame
ricano... lo non sto combattendo per un quarto di 
latte per ogni ottentotto ». 

Morto Roosevelt, il dipartimento di Stato si mo
strò molto più sensibile alle preoccupazioni dei setto
ri protezionisti. Le proposte conclusive, elaborate sot
to la nuova presidenza Truman (novembre 1945), in
dicavano solo la necessità di riduzione equivalente 
delle tariffe: del progetto di largo respiro, individua
bile nelle dichiarazioni di Roosevelt, rimaneva ben 
poco. 

Il lavoro dell'esecutivo sboccò stancamente ( 1947) 
all'Avana in un accordo stipulato come risultato della 
Conferenza internazionale sul commercio e l'occupa
zione. L'accordo mirava a stimolare gli scambi attra
verso una riduzione equivalente delle t~riffe, contin
gentamenti e restrizioni da parte di tutti i paesi. L'or
ganismo incaricato di far rispettare l'accordo prese il 
nome di lnternational Trade Organisation (lto), che 
avrebbe dovuto divenire lo strumento permanente 
della nuova politica commerciale. Ad esso vennero 
demandati i poteri di agire nel campo commerciale, 
avendo i paesi accettato una sovranità limitata nel
l'attuazione di misure concernenti il proprio sviluppo 
economico e commerciale. 

L'elemento positivo più importante tuttora presen
te nell'accordo era costituito dalla consapevolezza che 
per addivenire ad un nuovo assetto del mondo occor
reva dare spazio alla domanda globale di tutti i paesi, 
ivi compresi quelli sottosviluppati. Non vi è dubbio 
tuttavia che esso aveva due reali limiti. Quello econo
mico era costituito dal fatto che sulla base dei rap
porti di forza esistenti gli Stati Uniti tendevano a gio
care la parte del leone: in particolare l'accordo, non 
facendo distinzione tra i problemi dei paesi industria
lizzati e quelli dei paesi sottosviluppati, metteva que
st'ultimi in una situazione di subordinazione ai primi. 
Quello politico, ben più grave, era dato dal fatto che 
né gli Usa né i paesi europei erano ancora interessati 
alla realizzazione dell'accordo. 

Il disegno americano di addivenire alla creazione 
di un mercato il più possibile libero da restrizioni si 
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attuò di fatto con strumenti diversi da quelli ideati da 
Roosevelt. La causa prima di questo cambiamento è 
da ricercarsi nella devastazione economica dell'Europa. 
Sul piano politico gli stessi europei spingevano gli Sta
ti Uniti a gestire in chiave anticomunista il nuovo as
setto internazionale: nell'illusione da parte dei paesi 
più forti di salvare i vecchi imperi e di garantirsi fu. 
ture posizioni terzaforziste, nel tentativo da parte dei 
più deboli di garantire la continuità dell'ordinamento 
capitalistico. L'accordo dell'Avana non fu neppure ra· 
tificato dal Congresso. Gli Usa erano posti nella con
dizione di gestire essi soli la ripartizione delle risorse 
internazionali. 

Il dollaro alla base 
dei regolamenti internazionali 

La prima tappa dcl nuovo indirizzo americano fu 
raggiunta a Bretton \Xi'oods: tra i problemi che si dove· 
vano risolvere vi era quello di definire un nuovo si
stema monetario. Il vecchio sistema aureo, il gold 
standard, era ritenuto insoddisfacente. Infatti, al di 
là dei miti, il go/d standard aveva portato in molti 
paesi a restrizioni valutarie e commerciali. Esso aveva 
funzionato nel XIX secolo fino alla prima guerra mon· 
diale assicurando a mezzo della pax britannica la sta
bilità dei cambi dei paesi industrializzati soprattutto 
grazie a tre condizioni politiche: l'egemonia inglese; 
una classe operaia debole che pagava con la disoccu· 
pazione il riaggiustamento delle bilance; le colonie, 
che servivano da copertura per gli squilibri dei paesi 
industrializzati. Non è un caso che nel periodo di con· 
clamata stabilità del go/d standard i tassi di cambio 
di molte monete, vedi quelle dell'America latina, re· 
gistrarono ampie fluttuazioni e deprezzamenti. In altri 
termini le pressioni inflazionistiche venivano assorbite 
dalla classe operaia e quelle che non potevano essere 
contenute entro i limiti del mercato interno venivano 
scaricate sulle colonie. 

Il periodo tra le due guerre sancì la crisi del gold 
standard attraverso un susseguirsi incalzante di eventi: 
la grave recessione in Inghilterra, la definitiva perdita 

L'Aatrol•D•O n 7 /8 • 31 lug110131 ag'OSIO 1975 

dell•' c;ua egemonia, il rafforzamento relativo degli Usa, 
la crisi del 1929, le politiche autarchiche. Sul piano 
politico la crescente forza del movimento operaio nei 
vari paesi industrializzati e le lotte di liberazione nelle 
colonie spazzarono via ogni residua possibilità di ri
torno ai miti del passato. L'autarchia economica (ac
compagnata in molti paesi dal fascismo) fu la risposta 
del capitalismo per salvarsi dalla crisi ma, come si è 
detto all'inizio, con scarsi risultati per lo sviluppo 
degli Usa. 

Alla fine della seconda guerra mondiale il siste
ma del gold standard era ormai improponibile: i suoi 
presupposti politici erano venuti meno; quelli econo
mici erano cambiati. La politica keynesiana sempre più 
adottata dalle borghesie nazionali per fronteggiare le 
spinte del movimento operaio teorizzava, per soste
nere la domanda globale, sia un allargamento della 
spesa pubblica in vista della piena occupazione sia 
uno sviluppo delle esportazioni. Quanto al mutamen
to dei rapporti di forza non vi erano più dubbi: gli 
Usa si ponevano come unica potenza egemone del 
mondo occidentale. 

I risultati di Bretton Woods e la immediata attua
zione dell'accordo rispecchiarono questi cambiamenti. 
Sul piano della politica economica gli scopi del Fondo 
monetario internazionale precisati nel Trattato met
tono chiaramente in evidenza i contenuti della politi
ca keynesiana verso la comunità internazionale. Il 
Fondo « vuole facilitare l'espansione e lo sviluppo e
quilibrato del commercio internazionale e vuole con
tribuire in questo modo al mantenimento di un alto 
livello di occupazione e di reddito reale che deve es
sere un obiettivo primario della politica economica ,., 
Ma _Keynes, accettato nei contenuti di politica eco
nomica, fu n~gato n~lle sue .P.roposte ( « il piano Key
nes »} opcrauve: gli Usa r1f1utarono decisamente la 
gestio?e della liqui?ità internazionale da parte di un 
orgamsmo sovranazionale. La proposta di Keynes tra
scura:va sop~attutto lo status dei rapporti di forza esi
stenti alla fme della guerra; trascurava inoltre il fatto 
che le _stesse borghesie dei paesi europei non erano af
fatto mteress.a~e a cedere il governo della liquidità 
ad una automa sovranazionale; a cedere cioè lo stru
n:ien~o di cont.rollo più grande nei confronti delle pres· 
s1001 del mo~1men.to o~raio. Le singole borghesie pre
mevano sugli Stati Urun per un assetto internazionale -39 
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fondato su un rapporto preferenziale Usa-Europa: il 
piano Marshall rappresenterà poi lo strumento migliore 
per tali desiderata europei. Di qui la conclusione di 
porre il dollaro a base dei regolamenti internazionali 
con l'altrettanto ovvio corollario di permettere agli 
Usa di avere dei disavanzi nella propria bilancia dei 
pagamenti per fornire la liquidità internazionale neces
saria: « il dollaro era buono quanto l'oro». Sul 
piano politico era cos} del tutto scontato che fossero 
gli Usa a finalizzare l'uso della liquidità che ponevano 
a disposizione del mercato. 

Non vi è dubbio che il nuovo assetto internazio
nale espresso nel quadro degli accordi di Bretton 
Woods e del piano Marshall nascondeva contraddizioni 
economiche profonde che la temporanea alleanza tra 
settori protezionisti da una parte e capitale europeo 
dall'altra non riusciva a nascondere. Infatti sul piano 
economico la coerenza tra gli obiettivi americani e 
quelli europei era solo di corto respiro. L'Europa di
strutta aveva bisogno di importare merci e capitali: 
ciò serviva a soddisfare solo provvisoriamente le esi
genze strutturali del sistema economico americano (de
flusso di merci e capitali, vale la pena di ricordarlo) 
e, al suo interno, dei settori protezionisti che si ve
devano garantiti nuovi sbocchi per i loro surplus. 
Quando le esigenze immediate di ricostruzione dell'Eu
ropa fossero state soddisfatte, sarebbero immancabil
mente sorti i problemi della concorrenza delle merci 
europee rispetto a quelle americane e della inconcilia
bilità a sostenere in tutti gli Stati la domanda effettiva, 
pena una domanda dello stesso segno, e quindi con
traddittoria, sui mercati mondiali. b'unico strumento 
previsto per attenuare tale contraddizione fu quello 
della flessibilità dei cambi, concetto che fu accolto nel
lo statuto del Fondo e che riconosceva, in determinate 
situazioni, la variazione del tasso di cambio come stru
mento di politica economica. Non solo era ben poca 
cosa, ma si ignoravano i contrasti che sarebbero im
mancabilmente sorti tra i vari paesi, ogniqualvolta un 
paese avesse voluto svalutare rispetto al dollaro. 

Va dato atto a Keynes di avere già individuato la 
fragilità del sistema fin dal 1946: « Forse ·il più gros· 
so sbaglio e la più diffusa delusione riguardano la po· 
sizione di creditori degli Usa oggi in rapporto al resto 
del mondo. Si crede comunemente che la fine della 
guerra abbia lasciato gli Usa nella solida posizione di 
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creditori, date le loro abbondanti riserve di oro. Quan· 
ti sono cosl avvertiti di pensare che malgrado le loro 
grandi riserve di oro, che del resto rappresentano un 
non assolto diritto rispetto al resto del mondo, gli 
Usa erano già un paese debitore alla fine del 1945? » 

La contraddizione sarebbe esplosa a mezzo del de
ficit della bilancia dei pagamenti americana. I dollari 
emessi in contropartita di questo deficit avrebbero do
vuto essere accettati in quanto moneta di riserva ma 
senza che i detentori potessero spenderli pena la crisi 
delle industrie e dell'occupazione europee, a vantaggio 
di quelle americane. Il deficit americano sarebbe stato 
una fonte di inflazione e i paesi europei sarebbero sta· 
ti costretti ad accettarla, immettendo i dollari tra le 
riserve valutarie, ma condannati, come Mida, a vivere 
in mezzo alla ricchezza cartacea senza possibilità di 
utilizzarla. 

Il sottosviluppo 
come problema « a latere » 

Quanto ai paesi sottosviluppati, essi furono taglia
ti completamente fuori dalla logica della sistemazione 
monetaria internazionale. A differenza dell'Avana, ove 
almeno era riconosciuto, seppure con gravi equivoci, 
il ruolo di partner deboli, nell'assetto di Bretton Woods 
la loro domanda venne ignorata come momento di 
equilibrio del commercio internazionale. È in questa 
esclusione la matrice di una serie di conseguenze 
negative per i paesi sottosviluppati ed è ad essa che 
occorrerà ritornare ove si voglia incidere sul nodo del 
sottosvilup.po. Una volta trovata una temporanea armo
nia tra la produzione americana e la domanda europea 
il sottosviluppo fu considerato come un problema a 
latere e l'unica risposta che gli fu data fu quella degli 
aiuti. Il punto IV di Truman ne definirà il quadro po· 
litico: « Il nostro scopo è quello di aiutare i popoli 
liberi del mondo». Come poi riconobbe il rapporto 
Pearson, la mancanza di valuta estera sarà il maggior 
mezzo di costrizione esterno sui paesi sottosviluppati. 

Su di essi vennero a pesare gli obblighi più penosi 
del sistema di Bretton Woods. Fra questi l'impossi-
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bilità di svalutare la moneta per aumentare la concor

renza delle proprie esportazioni. Se è vero che questo 

onere gravò anche sui paesi europei, è pur vero che 

per essi la consistente contropartita era costituita dal 

piano Marshall che invece non toccò i paesi sottosvi

luppati. Estranei alla nuova armonia monetaria inter

nazionale, i paesi sottosviluppati vennero costretti a 

subirla (in cambio della domanda di prestiti}: il vin

colo della bilancia dci pagamenti divenne per essi un 

motivo di ulteriore arretratezza e di rigidità essendo 

costretti a porre un obiettivo alla politica economica 

che fagocitava di fatto tutti gli eventuali obiettivi pri

mari che essi avessero voluto conseguire. I cambi fissi 

imponevano ai paesi debitori e quindi ai paesi sottosvi

luppati di dirottare una parte delle loro già scarse 

risorse per il mantenimento dell'equilibrio con l'este

ro; imponevano loro, in considerazione delle bilance 

commerciali strutturalmente deficitarie, di limitare al

l'interno la spesa pubblica. In altri termini, essi ve

nivano posti nella condizione di accettare lo status del 

loro sottosviluppo e di non poter agire per ribaltarne 

la cause. 

L'atteggiamento opposto che il Fondo riservava al

le bilance in deficit (obbligo di ripianamento a mezzo 

di politiche deflazioniste) rispetto a quelle in surplus 

(assenza di disposizioni per il ripristino dell'equilibrio) 

danneggiava ulteriormente i paesi sottosviluppati. Lo 

obbligo del ripianamento imposto solo ai paesi in de

ficit scaricava su quei paesi le contraddizioni delle eco
nomie capitalistiche. 

Parafrasando un celebre discorso di Keynes alla 

Camera dei Lords, possiamo cosl riassumere le con

seguenze di politica economica per tutti i paesi strut· 

turalmente debitori: 1) il valore interno della loro 

moneta si sarebbe adeguato al valore esterno; - 2) 

essi non avrebbero potuto più essere padroni del loro 

tasso di interesse interno e di mantenerlo tanto basso 

quanto sarebbe loro convenuto per operare una poli

tica espansiva; - 3) essi avrebbero dovuto accettare 

la deflazione a seguito di influenze esterne; - 4) essi 

avrebbero dovuto accettare gli strumenti del tasso di 

interesse e della restrizione del credito come mezzi 

per allineare l'economia interna alle esigenze esterne. 

A partire dall'inizio degli anni '60 i nodi che ab

biamo indicati vennero al pettine in termini via via 

più tumultuosi (ma anche nel corso degli anni '.50 si 
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manifestarono più volte a mezzo della svalutazione e 

della rivalutazione di talune monete). In primo luogo 

il mutato rapporto di forza tra l'Europa e gli Usa 

venne riconosciuto anche sul piano monetario: le mo

nete europee furono dichiarate convertibili. La con

correnza delle merci europee con quelle americane sui 

mercati mise sempre più in pericolo la possibilità per 

l'economia americana di poter mantenere i presuppo

sti del suo equilibrio: realizzare un avanzo commer

ciale per coprire i deflussi di capitale che l'economia 

non era in grado di assorbire all'interno. A loro volta 

i costi dell'imperialismo americano aggravarono i de

ficit della bilancia dei pagamenti. 

Le banche centrali europee cominciarono a riem

pirsi di dollan e nell'impossibilità di spenderli in mer

ci americane i paesi europei divennero finanziatori del

le spese americane all'estero. La sospensione di fatto 

delJa convertibilità del dollaro fu accordata agli Usa da 

parte dei paesi europei anche in considerazione dei 

vantaggi che la nuova situazione monetaria permetteva 

loro di conseguire: ìl cambio ufficiale del dollaro era 

sempre più sopravvalutato rispetto al suo valore rea

le e ciò aumentava ulteriormente la competitività del

le merci europee. Ormai il sistema monetario di 

Bretton Woods rivelava aper'tamente le sue crepe: na

to come dollar standard, si trovava a funzionare sul 

fondam~nto della convertibilità_,delle monete europee, 

mentre il dollaro non poteva ptu di fatto esserlo. 

La crisi energetica aggrava 
gli squilibri dell'economia occidentale 

Anche d~ 9uest~ l~to i paesi sottosviluppati pa
garono ulter1or1 costi di queste contraddizioni. La ra

pina del i::erzo mondo - le materie prime avevano 

un trend discendente - permetteva agli Usa di ridurre 

il, proprio _deficit_ e ~ll'E~r?pa di aumentare i surplus. 

L Europa in tuttt gli anni 60 venne cosl a beneficiare 

di due condizioni di favore: la sopravvalutazione del 

dollaro e le materie prime a basso costo. Come aveva 

già n?tato _Keynes, tale surplus dei paesi europei met

teva 10 evidenza la loro grave responsabilità verso il 
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resto del mondo per il « non assolto diritto» di te· 
nere alta la domanda interna come condizione per lo 
;viluppo dei paesi più deboli. 

La fine della convertibilità ufficiale del dollaro nel
l'agosto 1971 pose fine alla prima di queste condizio· 
ni e gli Usa seppellirono definitivamente gli accordi 
di Bretton Woods. 

Negli ultimi anni la riforma del sistema moneta· 
rio internazionale è stata al centro di dibattiti, incon· 
tri e risoluzioni di vari comitati con riferimento al 
ruolo dell'oro, alla creazione di nuova liquidità (Dps), 
llla convertibilità, al processo di aggiustamento delle 
bilance dei pagamenti ed, infine, ai problemi dei pae
si sottosviluppati. L'obiettivo principale doveva essere 
quello di fare dei Dps (diritti speciali di prelievo) il 
principale strumento di riserva in luogo del dollaro: 
tuttavia pochi passi sono stati fatti per raggiungere 
questo obiettivo, essendo, da un lato, la situazione 
completamente congelata dalle opposte posizioni eu· 
ropea e americana sul ruolo dell'oro e, dall'altro, es· 
sendo disconosciute le richieste dei paesi sottosvilup· 
patì. Tali richieste insistevano sulla stabilizzazione del 
prezzo delle principali materie prhne, sul migliora
mento delle condizioni di accesso dei loro manufatti 
nei paesi industriali, sull'impegno di quest'ultimi a non 
introdurre restrizioni al commercio con i paesi sotto
sviluppati per motivi riguardanti la bilancia dei paga
menti. La richiesta più importante era tuttavia quella 
che prevedeva il legame tra Dps e finanziamento allo 
sviluppo. La creazione di nuova liquidità internaziona
le, i Dps, in stretta correlazione con il finanziamento 
dello sviluppo avrebbe dato un colpo serio alla vec
chia logica assistenziale del sottosviluppo e avrebbe 
aoerto la possibilità di considerare la domanda reale 
dei paesi sottosviluppati come un elemento determi
nante di un nuovo sistema monetario, incidendo seria
mente sulla ineguale ripartizione della liquidità in
ternazionale. 

Lo scoppio della crisi energetica ha reso ancora 
più gravi le contraddizioni interne delle economie ca
pitalistiche: in particolare oggi appare sempre più dif
ficile per i paesi europei e per quelli del Terzo mondo 
non produttori finanziare gli scambi internazionali nel 
vecchio quadro del sistema monetario. L'adeguamen
to del prezzo del petrolio ha reso impellente la modi
fica dei meccanismi di creazione di liquidità interna-
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zionale, come chiedevano i paesi sottosviluppati, met· 
tendo anche i paesi europei nella condizione di pren
dere atto delle profonde ineguaglianze nel controllo 
della liquidità. Ogni qualvolta i paesi produttori in 
surplus ritornassero abbondantemente i dollari sulla 
piazza di New York, si avrebbe una secca diminuzione 
della liquidità internazionale e i paesi debitori, per ri
pristinare l'equilibrio, non potrebbero contare sull'au
tomatismo del mercato finanziario. Il pericolo di una 
caduta della domanda dei vari paesi per adeguarla alla 
liquidità esistente incombe perennemente su tutte le 
economie più deboli: la deflazione mondiale e la re
cessione sono i veri spettri che gravano sul mondo 
capitalistico. 

È possibile allora continuare a limitare gli inter
venti alla sola disciplina dei fenomeni monetari col
legati con gli squilibri delle bilance dei pagamenti, 
cosl come è stato fatto da parte del Fondo monetario 
negli ultimi venti anni? I paesi produttori non sono 
in grado di ricostituire un nuovo equilibrio sul piano 
internazionale: essi non hanno la capacità di assorbire 
una quantità di merci sufficiente a ripristinare l'equili
brio delle loro bilance e di quelle dei paesi industria
lizzati. È soprattutto questo fatto che deve spingere 
a riflettere sui limiti originari di Bretton Woods rela
tivi all'esclusione degli importanti sbocchi di mercato 
dei paesi del Terzo mondo. 

L'Europa rifiuterà l'ombrello 
monetario degli USA? 

Il problema della redistribuzione del reddito su 
base internazionale, risolto a Bretton Woods per quan· 
ro concerne i paesi sottosviluppati a mezzo degli aiuti, 
si ripropone oggi come problema di fondo di un nuo
vo assetto economico internazionale: la domanda dei 
paesi sottosviluppati è l'unico strumento capace di 
evitare la recessione e di offrire, al di là delle effi
mere riprese congiunturali, una prospettiva di espan· 
sione nella storia dei popoli. Occorre, come notava 
Carli, che « quote di reddito dei paesi esportatori di 
petrolio, eccedenti quelle che essi sono in condizione 
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di spendere in importazioni, siano trasferite ad alt.ri 
paesi, e precisamente a quelli in via di sviluppo», m 
inodo da « precostituire la possibilità che u~ grupP? 
di paesi djvenga importatore netto (o aume~u se~p~
cemente il disavanzo di parte corrente) dai paesi m 
disavanzo dietro cessione di risorse dei paesi in avan-, 
ZO» . 

Quali le condizioni politiche per realizzare questo . 
ambizioso programma? I problemi vengono soprattutto 
dagli Usa e dal loro tentativo di ripristinare il loro 
dominio monetario ed economico. A partire dal 1971 
essi hanno aperto un'epoca di transizione caratterizza
ta da una guerra commerciale combattuta soprattutto 
sul fronte delle monete. li dollaro è stato costante
mente sottovalutato, e, soprattutto nel corso del 197 4 
e 197 5 gli Usa non hanno fatto nulla per ancorarlo 
ad un 'valore certo onde dare maggiore stabilità al 
commercio mondiale. Esso è stato chiaramente usato 
come uno strumento del neomercatilismo americano 
con costi pagati da tutti i paesi, in. parti~olar~ ~a 
quelli più deboli come i paesi sottosv1luppat1: gli in

teressi del resto del mondo, cioè della componente 
esterna agli Usa, sono stati in questo periodo chiara
mente subordinati alla componente interna, pur es
sendo ancora il dollaro la moneta di riserva più diffu
sa. Il taglio delle spese militari e il ridimension~men
to della politica imperialista possono spingere gli. Sta
ti Uniti a credere che sia possibile riproporre agli eu
ropei la stessa logica degli anni '50: offrire l'om: 
brello monetario del dollaro per la copertura degli 
squilibri delle bilance dei pagamenti dei paes! eu~oix:i 
in cambio di un più basso e controllato saggio di svi-
luppo delle loro economie. 

Ma sussistono ancora le condizioni che spinsero 
le borghesie dei paesi europei ad essere contrarie. a_ila 
delega ad una autorità sovranazionale della pol~uca 
monetaria, con particolare riferimento alla creaz1on~ 
di liquidità internazionale interamente sostitutiva di 
quella esistente? Non vi è dubbio che nel presente 
storico vi siano elementi di grande novità rispetto al 
1945. Gli Usa nel passato erano realmente la potenz~ 
egemone in grado di assicurare non solo la ~ontmu1-
tà dei sistemi capitalisti ma anche il loro sviluppo ~ 
tassi elevati. Oggi una copertura dei paesi europei 
secondo l'attuale strategia di Kissinger dovrebbe esse
re pagata dalle nazioni europee in termini di secco 
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dominio, cioè con il costo di un basso saggio di svi
luppo e con una subordinazione dei vari sistemi econo
mici alle esigenze dell'economia americana. Tutte le 
proposte di Kissinger sull'ombrello energetico si pon
gono all'interno di questa prospettiva. In questo con
testo il ruolo autonomo delle singole nazioni europee 
sarebbe pressoché nullo: mere deper.dances, in ogni 
settore, degli Usa. Vi è da dubitare, quindi, che oggi, 
solo per salvare la facciata della continuità dell'ordina
mento capitalistico, le classi dirigenti europee siano 
disposte ovunque ad accettare questo costo. Non va 
infatti dimenticato che comunque all'interno dei sin
goli paesi le spi~t: dei movi~en~i, opera.i ~crebbero 
rendere insostemb1le una conunu1ta dell ordmamento 
capitalistico de~tro ':1n qua~ro. di cosl el_evati costi, :1 
meno di non minacciare e richiedere un mtervento di
retto americano. Rispetto al 1945 vi è l'enorme diffe
renza del maggior potere dei movimenti operai a sup
porto di una democrazia molto più robusta di quanto 
lo fosse trent'anni fa. 

Verso una strategia 
internazionale non capitalista 

Gli stessi Usa si troverebbero esposti a continue 
tensioni e pressioni dall'esterno. È ben difficile che ove 
essi assumessero questa posizione di dominio i contrac
colpi da parte del resto del mondo non determinerebbe
ro condizionamenti anche sulla politica monetaria nazio
nale. E' quindi una strategia di breve re~piro incapace 
di offrire una prospettiva di alto saggio di sviluppo 
probabilmente agli stessi Usa, che si troverebbero espo
sti a pressioni continue dall'esterno per modificare la 
divisione internazionale del lavoro: lo spazio per ge
stire una politica di stop and go internazionale in fun
zione dei bisogni interni degli USA sarebbe ridottissi
mo. In ogni caso proprio quei c;ectori protezionistici 
più deboli che potrebbero avere a cuore questa pro
spettiva s1 troverebbero a dover essere considerati 
come merce di scambio nella divisione internazionale 
del lavoro. 

Emerge allora in modo netto il grande e qualifi
cante obiettivo delle lotte della classe operaia sopr:il--43 
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tutto nei paesi più deboli: impedire che l'assestamento 
delle bilance sia risolto a danno dci lavoratori; impedire 
che i singoli paesi si ritrovino in una situazione di gra
ve debolezza economica rispetto agli USA; aprire di 
conseguenza lo spazio per una nuova strategia interna
zionale opposta a queHa messa in atto da Kissinger. 

La crisi energetica essendo riéaduta in gran iParte 
sull'Europa potrebbe aver avuto il grande vantaggio di 
aver eliminato del tutto le ricorrenti illusioni terzafor
ziste. Di qui, ove l'Europa volesse evitare la secca su
bordinazione agli USA, le si aprirebbe l'opportunità 
storica di giocare un ruolo opposto a quello giocato nel 
1945 e negli anni '50, ritessendo quei fili della trama 
internazionale tra USA e URSS che allora le sue borghe
sie contribuirono a spezzare. Una tale iniziativa europea 
verso l'URSS sarebbe condotta non in chiave antiame
ricana bensl finalizzata ad una più stretta collaborazione 
tra le due grandi potenze. Solo questa collaborazione 
può garantire una logica di sviluppo internazionale di
versa da quella proposta con il piano Marshall, nelle 
!Prospettive del punto cinque della Carta Atlantica di 
Roosevelt, del dibattito pre-ITO, dell'Alleanza per il 
Progresso di Kennedy. 

In mancanza di nuove sicurezze internazionali gli 
USA saranno portati a ragionare sempre più in termini 
di propria sicurezza interna e a vedere, ad es., ·l'auto
sufficienza energetica come un fondamentale momento 
della loro sicurezza nazionale. Infatti, aldilà dei limi
ti di fondo del partito e degli uomini repubblicani ame
ricani, oggi anche gli uomini politici democratici non 
sono riusciti ad agganciarsi al grande patrimonio di pro
poste strategiche del loro partito. Ove essi sulla spinta 
di una iniziativa europea fossero portati a rivalutare 
quel patrimonio non sarebbero questa volta i settori 
protezionisti interni agli USA a presentare un serio im
pedimento per la sua realizzazione. Questa strategia 
coagulerebbe un ampio arco di alleanze esterne agli 
USA su obiettivi in perfetta armonia con la maggior 
parte dei settori economici americani. 

Quanto al Fondo monetario un passo avanti per il 
superamento della sua attuale paralisi può essere costi
tuito dal riconoscimento all'interno del Fondo dei mu
tati rapporti di forza internazionali con una redistribu
zione delle singole quote tra paesi europei, Usa, paesi 
produttori, paesi sottosviluµl>ati. Tale riassetto può es
sere la premessa per superare la logica del 1944 e la 
esclusione dei paesi socialisti. Non vi è dubbio che la 
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proposta di un loro inserimento nel Fondo, affinché sia 
politicamente realizzabile, non può che essere accompa
gnata dal superamento dei presupposti su cui esso è 
stato costruito e gestito. Il Fondo non potrà più essere 
un'appendice né della filantropia dell'America né della 
sua sola visione del mondo; esso non potrà interferire 
neppure con la copertura di neutrali politiche monetarie 
nella politica economica interna dei singoli paesi de
ficitari; esso dovrà trovare nella domanda e nel finan
ziamento dei paesi del Terzo mondo e socialisti lo 
sbocco alla attuale crisi del mondo capitalistico. 

G. M. • 
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dopo l'accordo in medio oriente 

La vecchia immagine di Israele 
e la nuova dell'Egitto 
Gli Usa alleati di tutti 

A differenza dell'accordo, detto giustamente di disim
pegno, firmato nel gennaio del 197 4 aJ famoso 

chilometro 101, che era un accordo eminentemente 
militare, l'accordo firmato qu(:Sto mese di settembre da 
Israele ed Egitto ha ampie implicazioni poJitiche. Lo 
stesso termine di disimpegno, a rigore, appare ridon
dante ,perché le forze armate dei due paesi erano già 
« disimpegnate », divise anche fisicamente dai reparti 
delle Nazioni Unite. Ma se l'accordo è politico, una 
volta detto del carattere « positivo» che esso non può 
non avere se ha evitato lo scoppio di un'altra guerra, 
data altrimenti per inevitabile a breve termine, si capi· 
scono le discussioni che ha suscitato nei paesi arabi e 
nel mondo. Il problema arabo-israeliano era ed è un 
problema politico, prima di essere diventato anche un 
problema militare a seguito delle vicende belliche del 
1973 e soprattutto del 1967, ed è naturale tentare di 
dare una valutazione dell'accordo comparandolo appunto 
alla natura « politica » del conflitto o del contrasto. 

Schematicamente, la questione arabo-israeliana po· 
trebbe essere sezionata in tre cerchi: uno riguarda gli 
effetti, questi sl prevalentemente mili:ari, creati dalla 
guerra del 196 7 nelle dimensioni Israele-Egitto e Israe· 
le-Siria (neJ caso della Giordania, anche gli effetti della 
guerra dei sei giorni sono più politici che militari per· 
ché investono comunque il nodo palestinese); uno ri
guarda la rivendicazione nazionale dei palestinesi in 
concorrenza o in antitesi o in coabitazione con il naziona· 
lismo di IsraeJe e con il suo diritto a sopravvivere come 
Stato; uno riguarda il processo di emancipazione del 
mondo arabo dal colonialismo vecchio e nuovo nello 
ambito del movimento antimperialista, con cui inter
ferisce a vari livelli il confronto d'influenza fra Stati 
Uniti e Unione Sovietica Sarebbe un errore dire che 
l'accordo di settembre è limitato ed eventualmente in
soddisfacente perché attiene solo, e parzialmente, al 
primo cerchio. In effetti, esso attiene anche agli altri 
due, solo che nei loro riguardi esso è, a giudicare da 
quanto se ne sa, molto meno costruttivo. 

C'è chi ha fatto il calcolo con la bilancia e ha sco· 
perto che a due anni dalla guerra del Kippur, dopo 
una serie estenuante e per certi versi assurda di spole 
fra le capitali interessate del segretario di Stato Kis
singer, elevatosi a mediatore, Israele conserva 1'87 per 
cento del territorio del Sinai conquistato nel 1967. E 
le risoluzioni dell'ONU che teoricamente le parti si 
sarebbero impegnate a rispettare e che altrettanto 
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teoricamente le grandi potenze dovrebbero contribuire 
ad applicare d'intesa fra di loro? Del rimanente 
13 per cento, l'Egitto ha recuperato solo il 5,5 per 
cento, il rimanente essendo compreso nella fascia 
« neutralizzata» che tengono i «caschi bleu ». Vero 
è che anche con questa avanzata del tutto insignifi
cante sul piano quantitativo, l'Egitto ha potuto ria
prire il Canale di Suez, ha ripreso posse~so dei pozzi 
di petrolio di Abu Ribeis (secondo alcuni in con
dizioni di semi esaurimento) e ha sottratto ad 
Israele il controllo dei passi che dominano la piana 
desertica del Sinai. Sono i « dividendi » di una guerra 
vinta e perduta per metà, e soprattutto di una profonda 
riconversione politica del governo egiziano. Anche nei 
precedenti dell'accordo, invero, contano di più le condi
zioni politiche dì quelle militari. 

Il gioco d'azzardo di Sadat 

Da marzo a settembre il negoziato indiretto fra E
gitto e Israele ha avuto alti e bassi che hanno fatto te
mere più volte il peggio. Era chiaro che Israele stava 
sfruttando fino in fondo le arti del « bluff », fingendo 
di resistere alle pressioni di Ford e Kissinger perché 
accettasse un accordo di cui - in termmi militari -
era noto da tempo lo schema di massima. Israele non 

poteva dire di no agli Stati Uniti, che sono i suoi prin
cipali alleati, e non poteva rovesciare la sua politica 
(come ha fatto a suo tempo Sadat allorché comprese 
che l'URSS non poteva fargli vincere né la pace né la 
guerra: e ci fu l'espulsione dei tecnici sovietici appunto 
per poter incominciare la guerra), ma poteva speculare 
sulla paura degli Stati Uniti per una nuova guerra. II 

g~~o ~ riuscito (entro certi l!~iti). anche se è sempre 
pm ev1~ente. che Israele dovra m ogni modo procedere 
a una nfl(:Sstone sulle sue finalità politiche ora che non 
è più l'alleato esclusivo (o quasi) degli Stati Uniti nel 
Medio Oriente, come voleva, con eccezioni non deci· 
sive fino a poco tempo fa. 

Gli aspetti politici più importanti dell'accordo sono 
essenzialmente tre: l'Egitto rinuncia alla belligeranza 
con Israele, l'Egitto si dissocia lai resto del mondo 
arabo, gli Stati Uniti entrano di peso nel Medio Orien--45 
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te con il gruppo di tecnici incaricati di vigilare sulle 
apparecchiature elettroniche situate sui passi. Con mol
ta franòezza, la New York Herald Tribune rico
nosce a questo punto che la politica di Sadat assomiglia 
a un « gamble », una specie di giuoco d'azzardo. Le 
contropartite - l'allusione alla soluzione complessiva 
del problema, la promessa « a latere » degli Stati Uniti 
di favorire un analogo accordo fra Siria e Israele per 
quanto concerne il Golan e la stessa posizione « neu
tra » dei tecnici americani, che servono anche a impe
dire un'aggressione istraeliana (un po' come la Settima 
Flotta nello stretto di Taiwan, presidio a Formosa ma 
anche deterrente contro avventure dei cino-nazionalisti) 
- non compensano le rinunce del Cairo. L'obiettivo di 
Israele nel lungo braccio di ferro era imperniato sul 
distacco dell'Egitto dal mondo arabo e questo obiettivo 
è stato raggiunto. Non solo l'Egitto è venuto meno 
all'impegno di non arrivare ali'« appeasement » con 
Israele finché non fosse stato liberato fino all'ultimo pol
lice il territorio del Sinai, ma è venuto meno all'impegno 
di non stipulare con Israele una pace « separata »: in 
più, come se non bastasse, ha chiamato nel Medio O
riente, a titolo di vigilanti unilaterali, i tecnici ameri
cani. Con tutto ciò, partendo dall'ipotesi che una nuova 
esplosione nel Medio Oriente avrebbe eotuto avere 
conseguenze imprevedibili per la pace e la sicurezza del 
mondo, si deve salutare con favore l'accordo. 

I po teche dei palestinesi e 
dell'URSS sull'accordo 

E' difficile sfuggire peraltro all'impressione che con 
riferimento agli altri due cerchi sopra menzionati, l'ac
cordo segni punti a sfavore destinati iprima o poi a 
pesare sulla situazione generale. E ciò al di là dell'or
mai rituale richiamo ai « diritti del popolo palestinese », 
del resto evocati con sempre minore convinzione. I mo
tivi di perplessità sono più profondi, richiamando alla 
memoria le analisi che nei momenti più caldi della ten
sione nel Medio Oriente si sono fatte della realtà di 
Israele, della sua funzione, nonché dell'impatto « rivo
luzionario» che soggettivamente o oggettivamente finiva 

per avere il nazionalismo palestinese - il nazionalismo 
del popolo svegliatosi finalmente dal lungo e umiliante 
letargo nelle tende - anche nei confronti degli Stati 
arabi costituiti. E tanto peggio per l'URSS se ha stru
mentalizzato troppo il suo sistema di alleanze con i go
verni arabi, perdendo di vista l'ideologia per la Real
polik. 

Pur riconoscendo l'esistenza permanente di Israele 
come Stato e come nazione, come è giusto fare (e non 
soltanto realistico), i contenuti politici di un determinato 
rapporto non mutano. Se la soluzione non contingente 
del trauma provocato dalla formazione dello Stato ebrai
co nel cuore della nazione araba, in un contesto che Ma
xime Rodinson e altri non hanno esitato a definire « colo
niale », era l'integrazione di Israele nel Medio Oriente 
e nelle sue correnti storiche in progresso (anche senza 
credere troppo acriticamente nel « vento della storia » a 
senso unico), non si può dire che tuttigli interrogativi 
si siano sciolti. AJ contrario. Contro Israele in passato 
si sono levati, con convergenze anche equivoche, i go
verni rivoluzionari e i governi reazionari-integralisti del 
modo arabo, ma non è un caso che il riavvicinamento si 
sia prodotto alla fine - con la mediazione non disinte
ressata degli Stati Uniti - per il tramite di un governo 
che rappresenta esattamente la volontà di stabilizza
zione e di sviluppo di una borghesia che non crede più 
nella « rivoluzione ». E' in questo quadro che acqui
stano un significato parnicolare i « pericoli » per la pace: 
la frustazione dei palestinesi, dimenticati dall'accordo, o 
la volontà di rivincita di governi come quelli della Libia 
e dell'Irak o il tentativo dell'URSS di non farsi emar
ginare dcl tutto, tutti pericoli effettivi già sul piano 
immediato, come ben si può ricavare dalle prime rea
zioni all'accordo del 1° settembre, sesto anniversario 
della rivoluzione di Gheddafi, che si presentò allora co
me il nuovo Nasser per la nuova ondata della rivolu
zione araba. 

Se Israele affida ancora le sue ragioni d'essere 
alla vecchia « immagine», le conseguenze rischiano di 
essere gravi. E con l'allontanamento dell'Egitto dal
la prima linea, l'Egitto essendo la sola nazione con 
le potenzialità, l'esperienza e la tradizione per assi
curare una leadership che sia insieme attiva e razio
nale, il « rifiuto » può facilmente degenerare, nel ter
rorismo e peggio. Anche perché, in paraJlelo, l'idea 
che l'Egitto e forse domani la Siria possano sosti
tuirlo come alleati privilegiati nella regione, destina-
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mi Jegli invescimenci resi disponibili dalla rendita 

petrolifera, potrebbe spingere Israele a una politica 

d'atcacco per acquistarsi dei meriti. Un sintomo preoc

cupante in questo senso è - malgrado l'accordo fra 

Egitto e Israele - lo stillicidio delle incursioni israe

liane contro i1 Libano, ultimo « santuario » della re

sistenza palestinese finché non si saranno prodotte 

condizioni diverse in Siria o in Giordania, che incanto 

si sono riavvicinate. Un giudizio non superficiale del-

1l'accordo del 1° setcembre presuppone dunque di sta

bilire come vorrà Israele (o sapranno gli americani) 

affrontare le questioni che non hanno a nulla a che 

fare con il cosiddetto «disimpegno»: sui palestinesi 

e sul « riconoscimento » del movimento arabo come 

forza d'indipendenza (o di rivoluzione). C'è nella stra

tegia americana un «passo» corrispondente? Ed è 

pronto Israele ad applicarlo? 

Le premesse di un nuovo Vietnam? 

L'impegno direcco degli Stati Uniti attraverso i 

200 caschi a stelle e striscie ha suggerito a molti la 

impressione che siano state poste 1e premesse di un 

nuovo Vietnam. Più correttamente altri hanno fatto 

osservare che gli Stati Uniti entrano nella regione co

me « peacemakers » e non come partecipanti attivi 

da una parte del conflitto. Ma sia nel caso di un ri

torno di fiamma di carattere strettamente militare (se 

la Siria prendesse l'iniziativa, l'Egitto potrà restare 

fuori dal conflitto?), sia nel caso di un'intensificazio

ne dell'azione di tipo rivoluzionario, e persino ne1 

caso di un « round » tempestoso a proposito del pe

trolio, sarà difficile per gli Stati Uniti salvare questa 

facciata di imparzialità, al limite di dover difendere 

Israele soltanto o un cerco status quo in tutto il 
Medio Oriente. Non si può non chiedersi - e ci sa

ranno sicuramente delle forze nel mondo arabo che 

se 1o chiedono - se lo sbocco di 25 anni di tentativi 

rivoluzionari nel nome della « liberazione » della na

zione araba doveva essere l'insediamento degli Stati 

Uniti come «garanti », ricomponendo la loro egem<>

nia in un'area di vitale importanza. 
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Il fatto che l'URSS, consumato il Vietnam, abbia 

accettato - benché con malumore - di essere mo

mentaneamente estromessa dal Medio Oriente non è 
di per sé un elemento stabilizzante. Lo stesso funzio

namento della di~tensione potrebbe risentirne, perché 

è sempre meno rispettata la traccia di un'azione con

cordata. Al più riaffiora l'idea della « reciprocità » 

con quali effetti per una politica più aperta e liber~ 
in Europa è facile immaginare. 

G. C. N. • 
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L'Europa dopo la Conferenza 
di Helsinki 

D opo trenta mesi di trattative multilaterali e qua
si dieci anni di iniziativa politica, il 1° agosto si 

è conclusa, con la sua terza fase, la Conferenza per la 
sicurezza e la cooperazione in Europa. 

A prima vista, nell'urgenza di individuare la tappa se
gnata dal vertice di Helsinki nel corso della politica di 
distensione, due letture unilaterali rischiano di ingan
nare l'osservatore politico. 

Una è quella che isola la Conferenza dalle comples
sità economiche e politiche in cui essa è nata e si è 
risolta. In questa direzione si interpretano le singole 
dichiarazioni come mero flatus vocis, come ideologia 
senza che di essa si veda la realtà. 

L'altra appiattisce la Conferenza ai conflitti del 
contesto economico-politico e la vede solo come rati· 
fica dello status quo. 

Evidentemente nell'un caso come nell'altro i capi
toli di Helsinki costituirebbero una dichiarazione di im
potenza rispetto ai conflitti ed agli antagonismi che la
cerano il mondo occidentale all'altezza di un capitalismo 
ormai maturo. 

Sono questi a ben guardare i giudizi della Vecchia 
Europa ancorata a schemi inadeguati e che non vede la 
specificità di questa Conferenza rispetto al Congresso 
di Vienna del 1815 e a quello di Versailles dopo la gran
de guerra. 

Politicamente si può rilevare, senza aspettare lo sto
rico, che mentre a Vienna veniva restaurato, per quanto 
possibile, l'ordinamento europeo pre-napoleonico, dalle 
vecchie classi dirigenti, e nel '19, a Versailles, le borghe
sie europee riconoscevano la modificazione di un equi
librio durato più di mezzo secolo, nella Conferenza di 
Helsinki, invece, pesava un presupposto storicamente 
diverso. La sua specificità era data dal protagonismo del
le masse che dalla metà degli anni '60 hanno dilatato e 
fatto affiorare su scala mondiale problemi che impegna
vano fino all'altro ieri solo la dottrina politica. 

Ad Helsinki è apparso ormai chiaro che soltanto sul
la scala di quei problemi i paesi europei possono tro
vare un loro ruolo, né marginale, né subalterno, come 
solo sulla medesima scala si misurerà la capacità delle 
classi lavoratrici a realizzare nelle particolarità e nelle 
autonomie nazionali una politica vincente di transizio
ne al socialismo. 

Naturalmente guardando la Conferenza di Helsinki 
inserita nella complessità politica in cui è maturata, che 
ha sancito e che prospetta, non sono da sottovalutare le 
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spinte di segno opposto che in essa e su di essa agi· 
scono. 

Quando la Conferenza ebbe inizio nell'estate di 
due anni fa, la distensione sembrava fosse giunta ad 
uno dei suoi punti più alti: gli accordi di Parigi per la 
pace nel Vietnam, il primo accordo SALT e l'« apertu
ra» tra Pechino, Washington e Mosca, potevano far 
ben sperare. Non era ancora scoppiata la tragedia cile
na, test esemplare dei limiti e del significato che pote
va assumere la carta della coesistenza firmata appena 
un anno prima da Nixon e Breznev. 

E certamente non facilita una disponibilità effetti
va alla distensione ed alla attuazione delle dichiarazioni 
finali, la costituzione nello stesso momento di un diret
torio occidentale a cui partecipano Stati Uniti, Germa
nia Federale, Gran Bretagna e Francia, né la più volte 
riaffermata volontà di leadership della RFT, né la dop
piezza e la crisi della politica americana, né tanto meno 
le stesse contraddizioni del mondo socialista su cui 
hanno speculato il senatore Jackson e Solgenitsin. 

Eppure le critiche alla Conferenza, piuttosto vivaci 
ed anche autorevoli, rimangono parziali e forse affretta· 
te anche se motivate nel contesto di una crisi senza 
precedenti. 

Lo stesso svolgimento politico di questi dieci anni 
indica che la ricerca della distensione è continuata. 

Nato dalle richieste di un disgelo dei blocchi con· 
trapposti, attraverso il riconoscimento delle frontiere 
post-belliche e quindi dei due Stati tedeschi nonché de
gli altri paesi orientali e della statuto di Berlino Ovest, 
il vertice di Helsinki non solo ha concluso la seconda 
guerra mondiale ma ha posto anche qualche premessa 
per il principio della distensione e la sparizione defini
tiva delle ultime tracce della « guerra fredda ». Gli 
scambi economici, la cooperazione scientifica, i con
tatti tra i paesi dei due blocchi spingono, non senza in
certezze, in questa direzione. 

In effetti i 3.5 discorsi di capi di stato e di governo 
hanno confermato posizioni note e ribadito, pur senza 
polemica, la diversa angolazione politica e ideologica 
della sicurezza e della cooperazione in Europa. Non a 
caso la riaffermata contrapposizione dei blocchi è stata 
riproposta in termini distensivi e di equilibrio. Anzi, 
la ricerca della distensione è stato lo stile unificante dei 
diversi linguaggi e può diventare un'utile piattaforma per 
confrontarsi e trovare altri elementi organizzabili in 
unico interesse collettivo. Ma quali interessi nella « sta· 
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bilità », nell'« equilibrio», nella «normalità» hanno 

vinto ad Helsinki? Il fatto che la Conferenza registra 

la carta geopolitica europea ha fatto sorgere l'impres

sione in alcuni paesi occidentali e in alcuni esponenti 

politici americani che l'Occidente avesse ceduto alle 

richieste dell'URSS di una conferma dello status quo. 

L'URSS approfittando delle difficoltà occidentali avreb

be rilanciato una pretesa interdipendenza delle due par
ti del Vecchio continente, soltanto per consolidare la 

sua espansione. 
Senza dubbio il discorso, qui, diventa difficile e i 

distinguo possono facilmente essere vanificati dalla bru

talità della Realpolitik. 
Tuttavia vi sono elementi che possono far ritenere 

che l'obbiettivo conclusivo tenacemente perseguito dal

la diplomazia e dalla politica sovietica sia non tanto lo 

immobilismo, fonte sicura, nella storia, di aspri e in
governabili conflitti, quanto il riconoscimento dei rap

porti, non solo di forze, esistenti come piattaforma ne
cessaria di sviluppi e risultati positivi. 

Ovviamente tra i rapporti da prendere in conside

razione realisticamente non possono essere esclusi quel

li ideologici che hanno una loro realtà e una loro for

za, particolarmente, si sa, quando penetrano tra le mas
se! 

Le deliberazioni della Conferenza Europea relative 
a questo aspetto sono tutt'altro che secondarie. Dovrà 

essere prima di tutto il movimento operaio occidentale 

a far sl che seguendo la tradizione del pensiero demo
cratico e socialista siano attuate le misure del tormen
tato « terzo cesto » come la libera circolazione di uo
mini e di idee attraverso le frontiere, la libertà di in
formazione, gli scambi culturali. 

D'alcronde sembra che da parte sovietica siano sta
te ritirate le primitive posizioni restrittive e cautamen

te modificato il carattere declamatorio da dare ai capi
toli dell'atto finale riguardanti questi problemi. 

Se tutto ciò è esatto, la questione delle accettazioni 

delle frontiere in Europa va valutato come un ben pre
ciso impegno dell'inammissibilità del ricorso alla forza, 
in quanto arma di rivendicazione di territori apparte

nenti nel presente ad altri Stati, i quali però possono 
pacificamente e senza sopraffazioni concordare un gra

duale processo di unificazione. 
Non è senza importanza, a convalida di questa tesi, 

l'assenza nel discorso di Breznev di ogni riferimento al 
mutamento di frontiere, che aveva acceso durante le 
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trattative la polemica con gli occidentali. Ancora una 
altra prova della buona volontà sovietica sta nel ~on 
aver sollevato difficoltà sulla visione occidentale della 

situazione di Berlino. 
In effetti l'identificazione dcl problema delle fron

tiere con quello dello status quo politico non pare ne

cessario. Come pure sembra inesatto credere ad un ce

dimento o ad una passività dell'occidente. 
Piuttosto si può dire che le potenze occidentali han

no mutato la loro politica quando è apparso con estre

ma evidenza che lo sbocco della guerra fredda non 
poteva essere se non un'autodistruzione di portata pla

netaria. 
Da questo momento si è cominciato da parte della 

politica americana l'abbandono, tra notevoli conflitti 
di idee e di interessi, del progetto di un'egemonia mon

diale fondata sull'anticomunismo inteso come annien
tamento fisico e politico del nemico; la Conferenza di 

Helsinki sancisce questo cambiamento di rotta. 

In questa nuova situazione di fatto, determinante 

per l'Europa diventa il rapporto USA-URSS. Sia il di

scorso di Ford che quello di Breznev l'hanno posto in 

evidenza. 
È sterile a questo punto lamentarsi della parteci

pazione degli USA e del Canada ai lavori della Confe
renza, e sospirare per un'Europa che non ha saputo ca

ricarsi del proprio destino tenendo fuori i paesi ameri

cani. Questa protesta, pur comprensibile in qualche mo
do, non è realmente fondata e non ha presa politica. 

Certamente il rifonoscimento disincantato da parte 

dell'Europa, di questa realtà che segna una regressione 
politica irrimediabile, spinta forse fino alla decadenza, 

dei paesi del lib:cralism?. classico, non significa per ciò 
stesso una pratica polmca rassegnata o, peggio, che 

punta sul disequilibrio per trovare per questo o quello 

Stato un effimero predominio che nulla toglie o cambia 
alla sti::uttura subalterna dei rapporti. 

Anzi a questo proposito è da tener presente che i 
timori dello status qun passe.no rovesciarsi sulla testa 

degli europei nella misura che gli USA, mutando la loro 
politica aggressiva, diventano, almeno nell'attuale strate

gia del segretario di stato, ancora più interessati al ri

conoscimento spregiudicato e statico dei rapporti di 

forz~ .post-bellici, sempre per fini esclusivamente ege
moruct. 

Non a caso Kissinger ha sottolineato che ad Helsinki 

l'Occidente si limitava a ribadire ciò che aveva dato -49 



l'europa dopo la conferenza di helsinki 

trent'anni fa. Vale a dire che in Europa non era cam
biata la sostanza ma la forma necessaria al conteni
mento cli ogni modificazione sociale e politica. 

Ma se le critiche dei conservatori appaiono immoti
vate e se anche gli USA non sfuggono al sospetto cli 
un interesse al congelamento dell'ordine internaziona
le, rimangono tuttavia nelle deliberazioni della Conferen
za di Helsinki margini di azione per l'Europa del pre
sente. 

Il fatto stesso che il Presidente ciel Consiglio Moro 
abbia potuto parlare nel suo discorso, della comunità 
europea, e abbia potuto firmare come presidente in 
esercizio del Consiglio della Comunità, attesta senza 
dubbio la presenza politica della CEE e la possibilità, 
malgrado le battute d'arresto, di una sua ulteriore espan
sione. 

Ma un ruolo politico adeguato del Vecchio con
tinente non può essere costruttivamente svolto, dopo 
Helsinki, se non a partire dal medesimo punto d'accor
cio dei due grandi, interpretato non in termini di peno
sa conservazione ma cli dinamismo e iniziativa politica. 

Se è il presente a scandire il tempo storico, è inevi
tabile tener conto della preminenza dell'URSS e clel
l'USA e del peso delle loro responsabilità. Pur tuttavia, 
nel valutare e favorire la loro collaborazione, l'Europa 
dovrebbe continuare e fare sua la motivazione origina
ria della Conferenza paneuropea, di un superam~nto dei 
blocchi attraverso la ricerca di un sistema comune di 
sicurezza. Su questo punto ad Helsinki non ci sono stati 
passi avanti. 

Malgrado ciò rimane essenziale per l'interesse della 
Europa questa volontà dinamica per evitare di perde
re ancora quota politica e cli perdurare la sottomissione 
al tentativo di unipolarità effettiva della strategia ame
ricana, pesando negativamente sugli sviluppi futuri del
la distensione e sui passi inevitabili che, se questo pro
cesso continua, dovrà compiere per altri accordi, lo 
stesso governo USA. Le trattative in corso a Vienna e 
a Ginevra per invertire la corsa agli armamenti sono 
già un primo banco di prova. 

In questo senso significativo è stato il discorso cli 
Ceausescu quando ha proposto il superamento delle 
alleanze contrapposte, la distensione dei rapporti in
ternazionali al di fuori di schemi prestabiliti e la par
tecipazione degli Stati minori non allineati come garan
zia al condizionamento di un rigido mondo bipolare. 

In questo quadro non privo d'interesse è stato l'in-
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tervento di mons. Casaroli, rappresentante della S.inta 
Sede che ha auspicato una collaborazione e un supe
ramento delle barriere tra gli stati, e in generale lo 
atteggiamento prudentemente positivo del Vaticano ver
so la Conferenza. 

Indubbiamente Helsinki ha rivelato che proseguire 
nella prospettiva della distensione non è certo facile e 
nell'immediato potrebbe anche produrre squilibri in
gestibili. Le contraddizioni, le diversità, la ratifica cor
tese dei rapporti di dipendenza possono anche essere il 
sintomo che il declino dell'Europa si accelera. Ma non 
mancano al Vecchio continente forze che possono guida
re e condurre a termine un processo positivo di un 
rinnovamento cli lunga durata. Il modo tempestivo con 
cui la sinistra in Italia ha capito la sterilità di un abban. 
dono dell'alleanza in atto è a questo riguardo esemplare. 
Del resto dall'Italia l'apertura ecumenica del Cristiane
simo, l'intesa articolata tra le componenti diverse del 
Movimento Operaio e l'apporto dell'intellettualità laica 
possono fornire contributi notevoli per questa transi
zione. 

All'appuntamento di Belgrado del 1977 si potranno 
verificare queste linee di tendenza. 

N. P. • 
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La Jugoslavia domani 
e d~podomani 

Q uando si parla della Jugoslavia subito si pensa 

a Tito. È lui che l'ha fatta cosl com'è. È quin· 

di ragionevole che talvolta ci succeda di immaginarla 

diversa quando il grande Partigiano si sarà ritirato 

dalla scena. Immaginare un quadro, uno scenario di

verso non significa però abbandonarsi ad illazioni co

me spesso è successo di vedere negli ultimi tempi sul

la stampa occidentale. 

. E' quindi naturale che i nostri amici jugoslavi 

siano soliti risentirsi ogni volta che vedono affron

tare con tanta facilità la complessa realtà ed il futuro 

del loro Paese. 
E' troppo superficiale l'affermazione che, scom· 

parso Tito, il sistema jugoslavo e la sua collocazione 

internazionale verrebbero a subire una forte alterazione 

qualitativa e quantitativa {la vecchia teoria della spac

catura in due Paesi di fedeltà occidentale l'uno ed 

orientale l'altro). Su questo secondo punto non vale 

neanche la pena di porre mente dato l'alto contenu

to speculativo e congetturale che lo caratterizza. Ciò 

che forse può essere tentato è piuttosto un esame del

le forze e delle influenze che con tutta verosimiglianza 

verranno dispiegate dopo la scomparsa politica del 

grande statista. Ho sempre pensato ad una differenza 

di situazioni: quella immediatamente successiva all' 

uscita dal potere di Tito (per esempio due anni) e 

quella di medio e lungo termine. 

I meccanismi collegiali predisposti dalla Nuova 

Costituzione, la compattezza tradizionale dell'Eserci

to, la decisione con cui la Lega Comunista ha impo

sto con il X Congresso la riassunzione della guida politi

ca cd ideologica dcl Paese, sono di per sé sufficienti 

a garantire un dosato trapasso dei poteri ed una de

cente gestione del sistema autogestivo. Tutto questo 

potrà continuare a sostenere e confortare il normale 

dinamismo del non-allineamento jugoslavo. Non che 

tutto ciò sia scontato ma se il bipolarismo russo

amcricano permetterà alla Conferenza Europea sulla 

Sicurezza di sancire in modo serio e non soltanto 

pubblicitario cerri principi, è molto probabile che sia 

cosl. 
E' quindi pensabile che, « primi inter pares », sa

ranno i vecchi padri della Jugoslavia partigiana pri

ma e della Jugoslavia autogestita dopo a dividersi le 

responsabilità del comando. Cosl dicendo penso agli 

sloveni Kardelj e Dolanc, al croato Bakaric, ai serbi 

Ljubicic e Minic. Le forze operative continueranno 

a essere la Lega Comunista e l 'Esercito (che non co-
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ncsce gelosie o settarismi repubblicani) l'Alleanza So

cialista (che raggruppa la miriade degli organismi so

cio-politici di base} i Sindacati (poco attivi in un Pae

se dove gli operai si alzano i salari da soli). 

Ma è alla situazione di medio-lungo termine che 

bisogna guardare con accresciuto interesse. 

Non si può escludere che il gruppo dirigente pos

sa andare incontro a delle difficoltà in prosieguo di 

tempo. Per la sua vocazione conservatrice, per la sua 

funzione ereditaria, per la sua composizione etero

genea e per l'età avanzata dei suoi membri, tale grup

po con difficoltà potrà piegarsi agli esercizi di oscil

lazione e di adattamento che richiede la gestione del 

potere jugoslavo. Il dinamismo dell'evoluzione po

trebbe dare spazio a certi fattori di novità che po

trebberr> virtualmente creare grossi problemi alla di

rigenza politica. E questo ci sembra il punto fonda

mentale dato che in molti si è d'accordo sul fatto 

che, allo stato attuale delle cose, non si individuano 

funzionari di Partito di spiccata personalità e comun

que idonei a prendere la « relève » dci vecchi . Quali 

sono dunque questi fattori che potrebbero minaccia

re l'autorità dei padri dell'autogestione? Le tendenze 

centrifughe? Il liberalismo intellettuale? Lo sconten

to economico-sociale? Le pressioni esterne? 

Non c'è dubbio che in un Paese a diverse naziona

lità che parlano lingue diverse le tendenze centrifu

ghe sono inevitabili. Alla fine della guerra Tito ha 

saputo fare un mosaico che secoli di storia avevano 

visto impossibile. Un Paese balcanico confinante con 

Paesi balcanici non poteva nascere e consolidarsi sen

za evitare lo strascico di piccole e grandi controversie. 

Un Paese a diverse nazionalità non poteva non essere 

anche un ccacervo di minoranze. Un Paese strutturato 

in Repubbliche e Provincie Autonome non poteva non 

essere esente dai rischi di gestione accentuatamente 

repubblicane con i relativi fenomeni emulativi. 

E tuttavia le nazionalità, le lingue, le minoranze 

i governi e le logiche gestionarie locali non hann~ 
troppo impensierito la dirigenza federale né seriamen

te intaccato la sostanziale unità del Paese. E tutto 

questo è mediamente accettabile che continui ad es

~e~c an~e per il ruru:o dato che chi vede e provvede 

e 11 Partito. Un ParUto che dalla linea del « centrali

smo democratico • ha tratto il vantaggio tipico delle 

gestioni abbastanza centralizzate. Dolanc, pur non 

essendo paragonabile agli illustri fondatori della Re

pubblica, è un uomo che viene dal Partito e conosce -
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la jugoslavia domani e dopodomani 

come pochi l'importanza del controllo dei quadri in
termedi di un movimento comunista. Senza eccedere 
nei peccati mortali tipici del burocratismo egli ha sa
puto ridare alla Lega Comunista la dignità e le fun
zioni caratteristiche di un partito di classe. Ciò ha 
permesso a Belgrado di poter finora intervenire sem
pre con tempismo sui Comitati Centrali repubblicani 
ogni qualvolta fossero insorti dissidi di interessi (qua
si mai ideologici) fra loro o fra loro ed il centro. 

Un Partito forte, cooperatore di Repubbliche for
ti, fa della Jugoslavia di cggi e probabilmente di do
mani un Paese composito ma unito e, nella coscien
za popolare, fiero della sua identità che affonda le 
sue origini nella rivoluzione partigiana e nell'indipen
denza dal modello orientale grazie all'originale anche 
se non perfetto meccanismo autogestito. 

Non darei grande peso alle insidie del liberalismo 
intellettuale. Finora i liberali (che non sono i liberi
sti) non hanno avuto fortuna. E non penso soltanto 
al regime liberal-tecnocratico di Nikezic e Tepavac, 
naugrafato sotto i colpi della lettera di Tito di tre 
anni fa. Penso anche alle manifestazioni di dissenso 
di natura libertaria sia nell'ambito del sistema comu
nista in generale òe in quello del sistema comuni
sta autogestivo in particolare. A tal proposito basta 
ricordare la recente chiusura del periodico zaghebrino 
PRAXIS, la condanna di Mihailo Mihailovic e la 
« messa a disposizione » dei professori di filosofia 
di Belgrado. In un Paese che non sopprime le dissi
denze e le opposizioni perché non concede loro nep
pure il tempo di organizzarsi è difficile individuare, 
in prospettiva, come pericolose le insoddisfazioni di 
sparuti gruppi di intellettuali, rinvenibili del resto 
in tutti i Paesi ed in qualsivoglia sistema. 

Lo scontento socio-economico potrebbe impensie
rire se l'attuale congiuntura internazionale sfavorevo
le dovesse impedire ancora a lungo un normale svi
luppo delle esportazioni jugoslave. Anche il sistema 
autogestivo potrebbe costituire un problema se il 
Partito non riuscirà a razionalizzare meglio il mecca
nismo attraverso un organico programma di sviluppo 
quinquennale che sappia dare un valido indirizzo al
le varie imprese (ed ai comitati centrali repubblicani) 
nella loro politica degli investimenti. E' difficile poter 
fare delle previsioni circa un meccanismo economico 
tanto originale quanto complesso. Non vi è dubbio 
che esso ha saputo finora svilupparsi con una certa 
sicurezza per la favorevole congiuntura inte~nazionale 
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degli ulrimi anni e per la operosa vigilanza finanziaria 
dei più autorevoli centri del potere mondiale. 

E' su questo tasto che si può innestare il discorso 
delle « pressioni esterne ». La dirigenza jugoslava è su 
questo punto abbastanza contraddittoria. Non desidera 
che all'estero se ne tragga spunto per le « solite spe
culazioni » e, tuttavia, spesso essa stessa (talvolta an
che Tito) è solita denunciarle. 

Non vi è dubbio che quando vengono debellati dei 
gruppi di cominformisti probabilmente istruiti e finan
ziati da Mosca, quando Grecko e Jakubowski relegano 
il movimento partigiano jugoslavo, certamente il più 
glorioso, all'ottavo pesto, quando non è sempre evi
dente l'autonomia di giudizio della Bulgaria alloròé 
nega l'esistenza di una nazionalità macedone, vien fat
to di domandarsi se effettivamente non esista una si
tuazione latente e ricorrente di pressioni. Epperò non 
bisogna dimenticare il prestigio di cui Tito ha saputo 
circondare il non-allineamento jugoslavo. Si tratta di 
una posizione molto solida che potrà continuare a ga
rantire al Paese anche per il futuro un ampio margine 
di autonomia nelle decisioni sia statuali che ideologiche 
di Partito. Non a caso la Lega Comunista si sta batten
do per una Conferenza Europea dei Partiti Comunisti 
che lasci a tutti un margine di dissenso e di rispetto 
per le singole esperienze nazionali. 

Bisogna anche credere nella bontà e nella longe
vità della politica della distensione in Europa e nel 
mondo. 

Si tratta di una p0litica preziosa per tutti ma che 
cammina con le gambe delle due superpotenze. Finché 
tale superamministrazione delle cose del mondo potrà 
continuare non è ragionevole pensare ad improvvisi e 
pericolosi mutamenti nell'attuale assetto socio-politico 
europeo. Specialmente quando si tratta del settore 
balcanico. Le « zone grigie » dovrebbero restare tali 
con buona pace dei pessimisti, interessati e non. La 
scomparsa di un uomo, per quanto grande, non può 
essere sufficiente ad invogliare i Grandi a muoversi 
verso rischi non proporzionati all'effettivo utile politi
co. A parte il fatto che dovrebbero comunque fare i 
conti (primancora che con l'opinione internazionale 
che ha sempre contato poco più di ... poco) con un 
pop0lo diviso in nazionalità ma unitariamente geloso 
della sua indipendenza. Un popolo al quale sin d'ora 
(e non poi, quando sarebbe tardi) dobbiamo dare fi. 
ducia. 

A. S. • 
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Rivincita a piccoli passi 
dell'imperialismo 
americano in Asia 

D ue ricorrenze, in agosto e settembre, hanno for

nito l'occasione di cercare di leggere l'Asia di 

oggi afla luce dci trent'anni passati. Si è trattato di 

anniversari di avvenimenti importanti nella storia del 

continente. la sconfitta giapponese nella seconda guer

ra mondiale e la fondazione della Repubblica demo

cratica del Vietnam. Il primo può essere considerato 

il punto di avvio di una fase; il secondo ha una più 

strerta attualità: la celebrazione del discorso di Ho 

Chi Minh, nella piazza Ba Dinh, il 2 settembre 1945, 

e avvenuta a quattro mesi di distanza dalla liberazione 

di Saigon che - è stato detto - ha chiuso il pro

cesso politico iniziato con la resa dell'impero del sol 

levante. Un processo - si diceva - trentennale, 

con uno svolgimento contrassegnato al suo inizio dalla 

trasformazione della guerra fredda in guerre calde, da 

una decolonizzazione incompiuta dal punto di vista 

sociale, dall'alleanza prevalente fra penetrazione ame

ricana e caste burocratiche e militari, rigeneratesi più 

volte all'ombra della dipendenza e del sottosviluppo., 

Un processo, inoltre, in cui i condizionamenti dello 

scontro est-ovest sono rimasti dirompenti, a differen

za di quanto è accaduto in altre aree geo-politiche, 

come l'Europa, dove hanno perso acutezza fin dalla 

seconda metà degli anni cinquanta. Con la conse· 

guenza che per un ventennio la gran parte del poten

ziale militare americano si è concentrata nello sforzo 

di bloccare e sconfiggere il movimento di liberazione 

nazionale, in particolare dove questo si è saldato a 

una prospettiva socialista. L'utilizzazione di tale po

tenziale, infine, ha portato a ripetuti conflitti, la cui 

caratteristica è consistita nel fatto che solo in alcuni 

momenti particolari della guerra coreana si è aperto il 

pericolo di uno scontro globale fra l'est e l'ovest, 

mentre in tutte le altre occasioni tale rischio non è 

mai stato effettivo, neppure nei mesi più drammati:i 

dei bombardamenti in Vietnam. L'intervento amert· 

cano si è trovato così ad assumere proporzioni en~r

memente superiori rispetto al potenziale messo m 

campo dagli avversari l'effetto è stato quello di im: 
pedire, fino alla primavera scorsa, il prevalere dei 

movimenti nazionali. 

Da questo punto di vista, la conclusione del con

flitto vietnamita ha incrinato uno dei parametri che 

hanno condizionato la vicenda asiatica, con l'arretra

mento delle posizioni americane. Ma l'avanzata viet

namita è effettivamente destinata, come si disse solo 
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pochi mesi fa, ad aprire un nuovo processo in tutto 

il continente? Oppure corre i1 rischio - dopo una 

breve fase di incertezza - di subire un destino nel 

complesso analogo a quello della rivoluzione cinese, 

accerchiata per un ventennio dalla controffensiv~ ame

ricana? È possibile un nuovo ulteriore congelamento 

del quadro asiatico? 

Certo è, in primo luogo, che le vecchie e le nuove 

tensioni continuano a scuotere il continente. Gli inci

denti militari in Corea, la spinta autoritaria in India, 

il colpo di stato nel Bangla Desh, il riemergere della 

pressione della destra thailandese, la 1atente guerra 

civile nelle Filippine, i focolai di guerriglia in Birma

nia, l'instabilità della Malaysia, le tendenze espansio

nistiche indonesiane, la delicata posizione cinese: so

no l'espressione di crisi dai connotati diversi, ma nel

l'insieme riconducibili a molti degli aspetti del pro

cesso trentennale iniziato con la sconfitta giapponese 

del '45, a molte delle sue contraddizioni che, invece 

di attenuarsi, divengono nel complesso più esplosive 

con il passare degli anni, continuando a rendere pre

cario l'assetto asiatico, con la sola eccezione della pe

nisola indocinese. Il travaglio dell'India è il caso 

più rilevante, a questo proposito. 

L'approdo autoritario della signora Gandhi ha co

stituito una sorpresa per tutti coloro che non guarda

vano oltre alla « grande democrazia » di Nuova Delhi 

e che ignoravano i rapporti diretti fra il quadro poli

tico e la realtà sociale del paese. Ma già nel '71, con 

l'ultima guerra indo-pakistana, quella da cui sarebbe 

uscita la debole indipendenza del Bangla Desh, non 

era difficile cogliere nell'esplosione del conflitto un 

segno molto chiaro della trasposizione in una politica 

egemonica sull'insieme del sub-continente delle diffi

coltà interne, del fallimento della lotta alla miseria 

e della rivoluzione verde. E già prima dcl '71 la pres

sione autoritaria si era espressa con particolare asprez

za nelle campagne, con misure che avevano leso gli 

elementari diritti democratici delle masse contadine, 

i cui diritti all'esistenza quotidiana sono notoriamen

te pregiudicati da tempo. Nello stesso modo la grande 

proprietà agraria era stata salvaguardata e le trasfor

mazioni di potere non riguardavano la grande massa 

della popolazione, quanto essenzialmente i rapporti 

fra una borghesia burocratica, sostanzialmente paras

sitaria, e la vecchia aristocrazia. Le radici della svolta 

autoritaria dell'estate scorsa sono quindi remote, co--
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me remoti e senza credito sono i ripetuti impegni 
del primo ministro a sconfiggere 1a povertà. Si tratta. 
di una debolezza interna che ha le sue trasposizioni 
sul piano dei rapporti internazionali, in particolare li
mitando le mire egemoniche di Nuova Delhi sul sub
continente. Il colpo di stato nel Bangla Desh ne è 
stato una riprova. Potenza nucleare, dotata di un eser
cito moderno, l'India non è riuscita più a intervenire, 
neppure con la forza di dissuasione de1 suo deterren
te, per riassestare le sue pregiudicate posizioni a 
Dacca. La chiusura delle frontiere bengalesi ha rap
presentato una mossa simbolica, mentre con l'uccisio
ne di Mujibur Rahman la signora Gandhi perdeva un 
partner che aveva simbolizzato meno di quattro anni 
fa il maggior successo della potenza indiana nel con
tinente. 

È questo un elemento destinato a introdurne im
mediatamente un altro. La riscoperta debolezza di 
Nuova Delhi riapre il discorso sull'Oceano Indiano, 
sul quale Washington ha mostrato un'estrema sensi
bilità, giungendo nel '71 a prospettare una prova di 
forza con l'Urss, subito rientrata, per limitare l'egemo
nia politica sovietica sugli Stati rivieraschi. Stessa sen
sibilità è mostrata dai cinesi, che non hanno ritardato 
il loro riconoscimento al nuovo governo di Dacca, ri
velando abbastanza direttamente la portata dello scon
volgimento determinato dall'uccisione di Rahman. Il 
rischio più evidente è, in un tale contesto, l'apertura 
di un vortice pericoloso che non riguarda più soltanto 
il confronto per il controllo delle vie d'acqua o di basi 
navali, ma lo stesso assetto interno degli Stati della 
Asia centro-meridionale, in un collegamento esplicito 
con le condizioni sociali di questi. Prima vittima del 
vortice è stato Rahman, la cui gestione politica si è 
contrassegnata non tanto con la mancata e del resto 
impossibile soluzione, in uno spazio di tempo cosl 
breve, delle grosse questioni del Bangla Desh, quanto 
dalla rinuncia a avviare una qualsiasi politica rifor
matrice, privilegiando le nuove caste burocratiche e 
borghesi uscite dall'indipendenza del '71 e nello stes
so tempo accentrando su se stesso i poteri. 

La lezione di quanto è avvenuto nel vicino paese 
non può non aver indotto a un'attenta riflessione la 
signora Gandhi. Anch'essa ha giocato e sta giocando 
la carta dell'accentramento dei poteri di fronte alla 
impossibilità di governare nel quadro istituzionale 
tradizionale, per quanto deteriorato esso fosse. Il che 
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la espone, in un contesto dove la lotta politica di ver
tice si è svolta con il costante alternarsi di pressioni 
dell'estrema destra e di contromosse del raggruppa
mento del primo ministro ,al rischio di un indeboli
mento e di un isolamento tale da non poter difendersi 
da un'eventuale e più decisa offensiva reazionaria. In 
altri termini, da Dacca il vortice potrebbe raggiungere 
Nuova Delhi, facendo leva su un marasma sociale in
controllabile e ormai da anni affrontato con la sola ar
ma della repressione, liquidando le ancora possibili 
prospettive che il nuovo Congresso ha di cambiare 
rotta, realizzando nuove alleanze politiche. Se ciò non 
avvenisse, cioè se la signora Gandhi non accompa
gnasse la sua sterzata autoritaria con l'avvio di una 
effettiva politica di trasformazione delle campagne, si 
aprirebbe una spirale molto pericolosa; ma fin da ora 
vengono giudicate molto scarse le possibilità di un 
cambiamento, che non è stato avviato in passato, quan
do c'erano condizioni più agevoli e quando il sotto
sviluppo non doveva fare i conti con la crisi econo
mica nel mondo occidentale. Il tutto con l'aggrava
mento che deriva dall'attenzione particolare che gli 
Stati Uniti dedicano al sub<ontinente. 

Un'altra area in cui Washington sta cercando di 
riguadagnare le posizioni perse con la sconfitta in In
docina è l'area dell' Asean, cioè di quei paesi del 
sud-est asiatico che manifestano una contraddittoria 
e limitata tendenza a creare un raggruppamento regio
nale integrato e dotato di una certa autonomia. :E: 
noto come all'indomani della liberazione di Saigon in 
diverse capitali, soprattutto a Bangkok e a Manila, 
sono state ventilate ipotesi di revisione dei rapporti 
con gli Stati Uniti ed è stato preso atto, non senza 
preoccupazione, del nuovo assetto indocinese. Non so
no passati quattro mesi che la situazione pare desti
nata a modificarsi. In primo luogo in Thailandia. Il 
primo ministro Kukrit Pramot - protagonista di uno 
storico ultimatum rivolto agli Stati Uniti affinché ab
bandonassero le loro basi thailandesi - è oggi co
stretto ad affrontare una ripresa della destra più aper
tamente filo-americana, forte negli apparati militari 
e repressivi. Egli stesso, portavoce e espressione di 
una borghesia parassitaria cresciuta all'ombra della 
presenza militare statunitense, dopo aver puntato per 
breve tempo su un positivo modus vivendi con il Viet
nam, ha fatto marcia indietro, mentre in politica in
terna 1a sua opera non si è discostata da un progetto 
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e da una prassi di liquidazione delle istanze innova

trici della rivoluzione studentesca del 197 3. Si disse 

in primavera che la « portaerei thailandese » aveva 

rotto gli ormeggi. Dopo averlo fatto, in realtà non ha 

preso il largo e mohi rimorchiatori stanno cercando 

di riportarJa in porto, agevolati in questo dai rapporti 

sociali interni, dallo strapotere dell'oligarchia parassi

taria che, dopo aver intravisto una possibilità di so

pravvivenza in rapporti di buon vicinato con i nuovi 

Stati rivoluzionari indocinesi, ha riscoperto i mecca

nismi tradizionali di dominazione. La subordinazione 

della borghesia compradora alle condizioni di dipen

denza, derivare dalla presenza economica degli Stati 

Uniti, è parsa cioè un richiamo più forte. 

C'è in questo un elemento in cui si può indivi

duare il chiaro sintomo di una controffensiva ameri

cana. Su quali ipotesi? L'ipotesi dell'isolamento del 

Vietnam e della costruzione di barriere che impedisca

no l'allentamento della tensione e che quindi pre

servino le venticinquennali condizioni che hanno con

sentito il mantenimento di regimi dittatoriali, co

strutti in stretto rapporto con la politica dell'inter

vento militare diretto in Asia (del resto la Thailandia 

è l'unica base sulla terraferma rimasta agli Stati Uni

ti). L'atteggiamento del rappresentante di Washington 

all'Onu, in sede di consiglio di sicurezza, quando po

che sectimane fa si è discussa la proposta dell'ammis

sione della Rdv e del Grp, proposta bloccata appunto 

dal veto americano, è sufficientemente illuminante. E 

va inoltre notato come il delegato di Ford abbia op

posto il veto giocando la carta dell'ammissione della 

Corea del sud alle Nazioni Unite, ponendo in stretto 

rapporto le due vicende. 

Del resto la Corea e l'insieme dell'Asia nord-orien-' 

cale costiruiscono il terzo punto di attenzione ameri

cana nel continente. All'indomani della loro sconfitta 

in Indocina, gli Stati Uniti hanno alimentato in forme 

artificiose la tensione lungo la penisola coreana. Si 

è trattato di una pressione politica, che ha raggiunto 

comunque tassi di pericolosità in vinù della tensione 

esistente fra Seul e Pyongyang. Pressione politica con 

un duplice obiettivo: ribadire l'impegno in Asia e 

nello stesso tempo congelare l'eventuale ripresa dei 

negoziati fra il Nord e il Sud sulle questioni qualifi

canti del trattato di pace e dell'avvio della riunifica

zione a tempi lunghi. Questo duplice obiettivo era e 

resta motivato dai timori derivanti dall'offensiva di-
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plomatica nord-coreana che passa attraverso la Cina e 

lo schieramento dei non-allineati, cui la Rpdc ha ade

rito formalmente nel corso della recente riunione di 

Lima. 
Il congelamento del quadro coreano appare cosl 

emblematico della ~liti~a asiatica di Washington, la 

quale fa leva su d1vers1 elementi: fra cui emergono 

il marasma sociale e l'instabilità politica nei paesi do

ve il movimento di liberazione nazionale non si è sal

dato a una prospettiva di rinnovamento sociale· e il 

rinsaldamento dei legami con le oligarchie cre~ciute 

nell'ultimo ventennio grazie alla presenza diretta di 

Washington, rinsaldamento che si sviluppa in varie 

forme, fra cui non ultima 1a garanzia, come nel caso 

di Seul, di un intervento militare diretto. Si tratta 

di una scelta che si articola su due punti di oggettiva 

forza: il potenziale economico giapponese, profonda

mente inseritosi - senza grosse contraddizioni con 

gli investimenti americani, che del resto sono spesso 

sotto forma multinazionale - nella gran parte del 

cont1_nente; .e u?'oggettiva convergenza strategica con 

la diplomazia. onese, soprattutto per quanto riguar

da il sub-continente indiano. In questo da parte ame

ricana, l'obie~tivo principale .di limitare le conseguen

ze del maggior elemento nvoluz1onario della storia 

asiatica, da venticinque anni fa a oggi, cioè la vittoria 

vietnamita, s1 salda con il tentativo di erosione delle 

posizioni diplomatiche sovietiche, tentativo in cui è 

accomunata la Cma. Grossi ritardi dell'Urss, come 1a 

vicenda dei. rapporti d!plomatici con lo sconfitto regi

me fantoccio cambogiano (che rivelavano un'analisi 

delle prospettive che vedeva il prevalere dello status 

quo americano), stanno certamente agevolando i dise

gni amert~ani e cinesi: uheri?re elemento che può es

sere destinato a acutizzare 11 quadro asiatico con il 

pericolo di un riaccendersi in forme aspre delle con

tese fra le grandi potenze presenti in Asia. 
R. F.• 
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Ernesto R~gionieri 

S crivere di Ernesto Ragionieri a due mesi dalla sua 
improvvisa scomparsa pone dei problemi non fa

cilmente superabili. Passata la commozione per il colpo 
inaspettato, occorrerebbe - come altri hanno fatto -
cercare di valutare spassionatamente il suo qperato, il 
grande contributo da lui dato alla cultura ed all'Uni
versità italiana, rileggendone le opere e verificandone lo 
spessore e la validità attuali. E questo, ne sono certo, è 
quanto sarebbe piaciuto allo stesso Ragionieri. 

Tuttavia, un'operazione di questo tipo, per quanto 
giusta e - per certi aspetti - dovero:;a, oltre ad es
sere particolarmente difficile nei confronti di un ami
co fraterno, richiederebbe uno spazio ed un taglio che 
non si confanno ad una rivista come l'Astrolabio È 
quindi necessario Jimitarsi ad alcuni cenni essenziali, 
che abbiano, più che altro, il valore di una testimonianza 
affettuosa. 

Quel che deve essere sottolineato, anzitutto, è la 
novità dcl tipo di intellettuale incarnato da Ragionieri 
nella pur ricchissima e variegiata storia degli intellet
tuali italiani. Non che questa caratteristica fosse un suo 
privilegio esclusivo, dal momento che altri, anche ap
partenenti a generazioni precedenti alla sua, hanno avu
to caratteristiche consimili e si inquadrano quindi in 
quella tipologia. Ragionieri, peraltro, rappresentava una 
sorta di paradigma dell'intellettuale nuovo, legato stret
tamente, rino al punto di esserne condizionato psico
logicame.nte, alle classi popolari, alle forze nuove che 
sono prepotentemente emerse nella storia d'I talia al
l'indomani dcl secondo conflitto mondiale. 

È difficile incontrare uomini che abbiano radici co
sl profonde e vitali nella realtà in cui sono immersi 
come quelle di cui disponeva Ragionieri. Pur prove
nendo da una famiglia. tutt'altro che proletaria, egli 
aveva acquisito dalla vita del sobborgo industriale di 
Firenze in cui era nato e cresciuto, Sesto Fiorentino, 
il senso concreto della realtà sociale, della dinamica e 
dello scontro delle classi. Questa acquisizione umana, . 
corredata da una realizzata capacità di studio e di la
voro che aveva dell'incredibile, doveva rimanere come 
un dato permanente della personalità di Ragionieri, il 
quale, ancora studente universitario, aveva appreso dal
l'insegnamento di Carlo Morandi, la dimensione euro
pea e mondiale degli studi storici nell'epoca moderna. 

L'acquisizione culturale, dunque, si inseriva e si 
fondeva con J'e<y.)erienza concreta, facendo superare a 
questa gli angusti limiti del localismo, ma senza mai 

di Carlo Pinzanl 

distruggerla, per quel che di valido era in essa. Da qui 
la capacità di questo grande professore di essere e ri
manere semplice, qualità che ha trovato un solenne e 
commovente riconoscimento nella partecipazione po
polare alle sue esequie. 

Al tempo stesso, questa realtà era compresa e giu
dicata criticamente e storicamente, in un modo che non 
aveva avuto ancora pieno riscontro nella cultura italia
na. Da questo punto di vista, le prime opere storiche di 
Ragionieri possono essere considerate indicat~ve di tut
ta la sua successiva attività: una ricerca di storia della 
storiografia (LA polemica sulla W eltgeschichte) e quel
la, del 1953, dedicata proprio a quella realtà paesana 
alla quale era cosl legato, senza però esserne mai prigio
niero (Un Comune socialista: Sesto Fiorentino). . 

Questo duplice punto di riferimento torna utile an
che nella valutazione della adesione al marxismo di Er
nesto Ragionieri, maturatasi negli anni difficili intorno 
al 18 aprile 1948, gli anni deHa rottura dell'unità antifa
scista e dell'aspra divisione dell'Italia condotta dalle 
classi dirigenti sulla base dell'anticomunismo, quando 
gli intellettuali non conformisti erano bollati con la de
finizione di • culturame ,., di scelbiana memoria. Na
sce in questi anni anche l'impegno politico, .Ja milizia 
nelle fila del Partito Comunista, dalla quale Ragionieri 
saprà trarre una serie di indicazioni e di spunti per la 
propria attività di studioso e di docente, mantenendo 
sempre quel contatto diretto con la realtà che costitui
sce awunto la caratteristica principale dell'intellettua
le di tipo nuovo. Cosl, l'interesse dello storico si appun
ta su due temi di grande importanza per la forza politi
ca cui egli appartiene: il movimento operaio internazio
nale ed i meccanismi istituzionali dello Stato unitario 
italiano. 

Le condizioni della lotta politica italiana nel secon
do dopoguerra sono state tali da giustificare ampiamente 
entrambe queste scelte. La contrapposizione tra il si
stema capitalistico ed un blocco di Stati che si richiama
vano al socialismo sollecitava decisamente a ricostrui
re anche analiticamente, i collegamenti internazionali 
del movimento operaio, a riscoprire le radici profonde 
dell'internazionalismo proletario, che costituiva un ele
mento particolarmente prezioso ed importante del so
cialismo italiano in genere e del Partito Comunista in 
narticolare. E ciò sul duolice intento di scoprire sia 
il valore e l'importanza delle connessioni internazionali 
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sia le ragioni di fondo dell'autonomia dcl movimento 
operaio italiano. 

D'altra parte, negli anni '50, il tema politico domi
nante in Italia era senza dubbio quello dell'attuazione 

costituzionale. Le forze popolari, consapevoli di aver 
raggiunto con la Costituzione repubblicana il punto più 

elevato della loro influenza sulla vita politica nazionale, 
si battevano accanitamente perché le principali conqui
ste sancite dalla Costituzione medesima non rimanes
sero sulla carta. In queste condizioni il tema dello Sta

to - che del resto, da Lenin a Gramsci, aveva sempre 
avuto adeguata considerazione nella cultura e nella po
litica dei comunisti - assumeva un rilievo basilare pro
prio perché il mancato rinnovamento dello Stato ita
liano era stato uno degli elementi basilari per assicura
re la piena continuità del capitalismo italiano dopo la se

conda guerra mondiale e la Resistenza. 

Ed in entrambe queste direzioni si mosse la ricerca 
di Ernesto Ragionieri, proponendo un secondo elemento 

di novità al modo di essere degli intellettuali italiani. Si 
tratta, in questo caso, di un rapporto tra impegno po 
litico cd attività culturale che è radicalmente diverso 
da quello tradizionale, nel senso che, evitando ogni 
strumentalizzazione della ricerca alle esigenze politiche, 

queste vengono ad assumere il valore di un punto di ri
ferimento, che conferisce concretezza all'indagine, sen

za che questa perda niente della sua scientificità. 

Quello del collegamento tra cultura e politica e, so
prattutto, la correttezza di tale collegamento era una 
delle preoccupazioni maggiori di Ragionieri. Certamen
te per questo aveva accettato e svolto con tanto entu
siasmo l'impegno - di cui peraltro valutava adegua
tamente la gravosità - di curare l'edizione delle Opere 
di Palmiro Togliatti, in quanto era convinto che in es

se si sarebbe potuta trovare la chiave per una politica 
che fosse sostanzialmente rispettosa delle esigenze della 

cultura. Affrontando il problema dal versante opposto 
da quello di Togliatti, che era anzitutto un grande poli
tico, Ragionieri avvertiva acutissimo il bisogno della 

chiarezza, dell'autonomia della ricerca, al punto di far
sene un cruccio personale. Anche nel corso della sua 
ultima fatica (il saggio sulla storia politica e sociale 

dell'Italia unita nel quadro della Storia d'Italia Einau
di) si sforzava con estrema tensione di fornire la prima 
interpretazione di sintesi in chiave marxista della sto
ria italiana contemporanea, cercando di tener conto di 

tutti i collegamenti e di tutti i punti di vista, proprio 
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al fine di giustificare, nel concreto del lavoro culturale 
il diritto all'egemonia delle nuove forze sociali che trC:
vano nel marxismo la propria concezione del mondo. 
Soprattutto per questo motivo è particolarmente falsa 
e malevola la definizione di « storico ufficiale )> del Par
tito Comunista che qualche voce stonata e faziosa nel 
coro del generale cordoglio ha voluto attribuire ad 

Ernes~o Ragi~nieri. Che egli fosse ':1n. uomo di parte 
non v è dubbio e che, nella sua parzialità, portasse an
che una carica d'impegno superiore al normale è an
che vero: ma è altrettanto indubitabile che egli ne era 
pienamente consapevole e che nel lavoro scientifico 
cercava sempre di ottenere il livello più elevato di se

rietà e di completezza. Del resto, questa è anche la con
~~ione perc~é la ricerca. ~ssa servire all'impegno po
huco, non g1a per confenrgli un supporto pseudo-scien
tifico, ma per fornire alla decisione politica le coordi
nate del reale. 

Questa tensione all'oggettività costituisce anche lo 

strum~nto pe~ comprendere anch~ ,un altro degli aspetti, 
forse 11 migliore, della personaltta e dell'opera di Ra
gionieri, quello del docente. Nello stato di profonda 
crisi nel quale ormai da un decennio si dibatte l'Univer
sità italiana, l'insegnamento di Ragionieri alla facoltà 

di lettere e filosofia di Firenze costituisce un esempio 
veramente di rilievo. Un insegnamento materiato di 
profondo rigore, anche nei momenti in cui più forte era 
la tendenza al lassismo ed alla facilità, spesso masche
rata da rivendicazione democratica, accompagnato da 

una grande carica umana e dal profondo rispetto della 
personalità dell'alllevo, anche se, ovviamente tale 
insegnamento era ispirato alle matrici ideali che' tanto 
profondamente segnavano la cultura del docente. De
cine di giovani si sono avvicinati alla storiografia ed al 

~arxisr:no. attraverso _que~'insegnamento al punto ormai 

di co~ut~1re un patnmonto non trascurabile per la cul
tura italiana. Ora che la morte ha privato questa della 
possibilità di giovarsi dei frutti più maturi dell'attività 

di questo stu_dioso, resta la certezza che i semi che egli 

ha tanto copiosamente sparso con i suoi studi e con il 

suo esempio continueranno a germogliare. Nonostante 
che l'Italia di oggi sia un paese sostanzialmente diverso 

da quello di qualche anno fa essa ha ancora bisogno di 
paradigmi fondati sull'impegno e sulla serietà. 

• 
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Fortuna storica della Democrazia 
Cristiana dopo la Liberazione 

I 1 volume d1 Antonio Gambino (Stort!.l del dopo
guerra dalla liberazione al potere d.c., Laterza, 

Bari, 1975) viene a riempire un vuoto che la storio
grafia italiana ha singolarmente lasciato aperto, e che 
solo pochi studiosi - per lo più stranieri - hanno 
cercato di riempire. Proprio perché gli storici hanno 
sinora trascurato il periodo della formazione della 
nuova Italia democratica appare ingeneroso il tentativo 
di minimizzare l'qpera di un giornalista militante, 
quale il Gambino, ascrivendo appunto a tale qualifica 
la causa di una non adeguata impostazione metodolo
gica. Certo, sotto questo aspetto, il libro si presta ad 
alcune osservazioni. 

I criteri impiegati per la scelta del materiale (che 
privilegiano i vertici dei partiti}, l'eccesso di testimo
nianze dirette (assunte per buone - senza alcun vaglio 
critico - tutte le volte che suffragano la tesi dello 
autore e invece confutate minuziosamente quando van
no in direzione opposta), il ruolo spropositato assunto 
dalle pur importantissime carte Bartolotta, e soprat
tutto l'uso di alcune carte di parte statunitense che 
sembrano quasi casualmente capitate nelle mani dello 
estensore del volume, il quale infatti non utilizza -
né rende ragione del perché non le abbia cercate -
altre carte altrettanto indicative, di diversa fonte, so
prattutto inglesi. E poi quel gusto - tipicamente gior
nalistico - nell'insistere sui propri punti di vista, 
senza dare adeguato spazio e documentazione, infor
mazione, alla opinione di altri, che costituisce invece 
supporto indispensabile di un lavoro storico completo. 

La lettura di alcune pagine del Gambino (soprat
tutto all'inizio} può dare una impressione sgradevole 
per quel tono duro, sfrontato, con in~ppellabile (e non 
sempre motivata} condanna, con quel modo di guardare 
agli eventi italiani da un angolo visuale che per essere 
sopra-nazionale giustificherebbe una minore considera
zione per i protagonisti degli eventi stessi, quasi che 
la dimensione locale togliesse dignità, forza, significa
to al comportamento degli uomini, quando invece 
dalle enormi difficoltà create dal condizionamento 
esterno (internazionale) degli avvenimenti nazionali, 
le lotte e le sofferenze di un popolo intero, le scelte, 
gli atteggiamenti, con l'inevitabile corollario di errori 
e di miserie, acquistano un maggior risalto. 

Man mano però che si procede nella lettura, si 
confrontano le informazioni, i dati, i commenti portat! 
dall 'autore con le fonti disponibili, ci si rende conto 
come la sua fatica costituisca non solo la più ampia 
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ricostruzione sinora tentata di una tormentata fase 
della nostra vita pubblica, ma come essa contenga su 
molti punti una serie di indicazioni ricche di sottili, 
intelligenti, acute interpretazioni in grado di dare -
in ordine a quegli eventi - elementi precisi di rife
rimento, di fornire materiale e spunti preziosi per la 
analisi della faticosa rinascita di un paese sconfitto, 
percorso da opposte forze militari straniere di occu
pazione, soggetto all'influenza delle potenze vittoriose. 

Condizionamenti 
internazionali 

Si potrebbe dire che i problemi del dopoguerra 
italiano siano già profilati nel momento in cui il pro
clama di Alexander del 13 novembre 1944 segna un 
punto di frattura tra la Resistenza cosl come è vista 
da coloro che la combattono e le Forze alleate. Emer
gono da quel documento le diversità tra gli scopi della 
guerra di liberazione degli italiani ed i fini degli Al
leati, i fini militari - che tendono a ridurre l'apporto 
dei partigiani - e i fini politici - che tendono a ri
durre il ruolo dei movimenti di sinistra. 

E subito dopo la crisi del governo Bonomi rivela 
come il tentativo di esautoramento della funzione del 
CLN trovi consensi e appoggi tra alcuni degli stessi 
partiti che danno vita al comitato. Gambino osserva 
giustamente che « il piccolo colpo di mano di Bono
mi » altera l'assetto costituzionale sancito dagli accor
di di giugno e consente alle forze conservatrici che si 
battono per la « continuità dello stato » di recuperare 
gran parte del terreno perduto. 

La lettera di fine novembre del partito d'azione 
prospetta un rinnovamento della organizzazione pub
blica che va ben al di là dei programmi dei rispettivi 
partiti ma indica metodi di conduzione che mal si 
adattano con i liD}iti che alla nuova democrazia ita
liana intendono dare i suoi protettori e le maggiori 
forze politiche. La risposta del PCI rivela le preoccu
pazioni di un gruppo dirigente che non intende an
dare al di là della « situazione reale » per non mettere 
in dubbio le conquiste (sul piano politico generale e 
sul piano dei rapporti con gli altri partiti) che appaio-
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no più sicure e che possono dare ad un movimento a 
lungo emarginato le possibilità per inserirsi in uno 
schieramento sufficientemente accreditato. Ulteriori 
tentativi di rafforzamento dei poteri del CLN vengono 

valutati in effetti come posizioni velleitarie. Certo in 
tale risposta vi è una considerazione concreta delle 
condizioni di fatto: essa si inquadra nella rinuncia a 

portare avanti una linea di fondazione democratica ex 
novo, rinuncia basata su una analisi delle possibilità 
effettive di quanto avviene in Italia. 

La spinta di rinnovamento ha limiti precisi, e que
sti limiti trovano la loro maggiore consacrazione nel 
condizionamento determinato dalla presenza in Italia 
degli anglo-americani. Ritenere di portare avanti un 

programma che vada al di là e quindi contro le posi
zioni che gli angloamericani non possono non sostenere 
in Italia significa disconoscere la realtà. T aie errore 
certo i comunisti non commettono. Essi invece si ade

guano per ottenere una garanzia di mantenimento di 
una cornice democratica e, nel contesto di questa cor
nice, per il riconoscimento della propria funzione. In 
questo quadro, al di là dell' « accreditamento » fornito 
dall'appartenenza ad un comitato unitario antifascista, 
conta l'alleanza con quella che si presenta come la più 

consistente organizzazione politica di matrice cattolica. 
Ecco allora trovare spiegazione tutto il comportamen
to del PCI sino all'appoggio alla candidatura De Ga
speri al momento della caduta di Parri. 

Sorte delle spinte 
rinnovatrici 

D'altronde le cause di fondo che spiegano la fra
gilità del tessuto che regge lo sforzo dei gruppi demo
cratici di contro al 1peso della componente conservatri
ce sono lucidamente individuate da Gambino quando 
scrive: «La mancanza di una iniziativa popolare nel
la caduta del fascismo; la presenza in Italia di autorità 

alleate interessate a conservare la continuità dello sta
to borghese italiano; il fatto che tale continuità si era 
potuta esprimere in maniera concreta attraverso il man
tenimento delle vecchie strutture burocratiche, reso a 
sua volta possibile dal modo in cui la liberazione del 
paese si era estesa dal Sud arretrato e moderato al Nord 
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industriale e politicamente più avanzato; infine le stes
se caratteristiche del movimento partigiano che oltre 
a non essere diventato mai un fenomeno di mass~ e ad 

avere conservato sempre una funzione sussidiaria ri
spetto alla guerra regolare anglo-americana non aveva 

mai avuto reali connotati rivoluzionari: tutto questo fa 
sl che le giornate di fine aprile, psicologicamente esal
tanti non solo per i partigiani del Nord ma per l'inteEo 

paese, non siano jpoi in grado di produrre al livello 
politico una vera rottura ». A parte alcune di queste 
affermazioni, infatti il quadro generale presenta quelle 
gravi smagliature attraverso cui può passare « il processo 
di restaurazione attuato a rate•, secondo l'espressione 

dell'autore. 
Sull'esperienza del governo Parri lo studio di Pi

scitelli aveva già fornito importanti punti di riflessio
ne: peraltro va sottolineato come la debolezza del par
tito d'azione si ripercuota sul ministero presieduto da 

uno dei suoi uomini più rappresentativi, nel senso che 
agli orientamenti del presidente del consiglio non cor
risponde un adeguato supporto politico mentre i centri 
tradizionali di potere - mette in rilievo giustamente 
Gambino - « sono usciti dalla guerra notevolmente 
rafforzati ». Ne consegue uno scarso peso delle « spin
te rinnovatrici ». 

Finito il periodo bellico, la concentrazione verso le 
maggiori forze politiche rende meno valide le tesi so
stenute dai gruppi minoritari, e comincia ad affermar
si quella tendenza al sostanziale bipolarismo DC-PCI 

che troverà sempre più larga udienza sia nei movimen
ti di fondo dell'opinione pubblica sia in riferimento 
alla dislocazione del quadro internazionale. 

Se a destra gli errori commessi nell'epurazione por

tano in scena, per una breve stagione, un commedio
grafo brillante quanto superficiale, a sinistra la multi
valenza socialista rende difficile al partito di Nenni 
Morandi, Basso e Saragat di svolgere una funzione di 

guida, considerata con favore da rilevanti settori di 
opinione. In Gambino vi è però una eccessiva indul
genza verso la tesi del PSI come « grande assente » 
nella lotta politica dei primi anni del dopoguerra, tesi 

non suffragata dai dati reali sull'azione svolta dai so
cialisti nelle grandi svolte e scelte. La sua presenza 
andrà se mai indebolendosi in ragione della scissione, 

favorita proprio da quanti sul piano interno ed inter
nazionale ne paventano la forza e l'orientamento. 

Sul ruolo « strumentale » esercitato in quel perio
do dai liberali per secondare l'avvento di De Gasperi -59 



già negli anni scorsi si erano avute significative testi· 
monianze: adesso, esaminando il problema in una pro· 
spettiva più distaccata, si potrebbe osservare come il 
mondo delle forze moderate veda chiaramente che la 
sua difesa più efficace debba essere arroccata non più 
su di un filone storicamente non in grado di aggregare 
componenti popolari ma su di una linea capace di av
vantaggiarsi del vasto retroterra del conservatorismo 
sociale e mentale egemonizzato dalla Chiesa pur nella 
disponibilità ad un populismo generico attraverso il qua
le ansie di rinnovamento possono sentirsi in parte pla
cate. 

Il giudizio 
su Togliatti 

Duro è il giudizio di Gambino sulla leadership to
gliattiana nel periodo cruciale di quegli anni. A suo av
viso, al preponderante influenza sovietica impedisce 
al PCI di avere una iniziativa autono'lla nel quadro 
nazionale, e la conduzione del segretario comunista si 
è fondata « sull'autoritarismo e sull'ipocrisia », mentre 
la posizione sostanzialmente difensiva del maggior par
tito di sinistra fa sl che l'intero schieramento si lasci 
«inchiodare su posizioni rinunciatarie». 

È una tesi che ha fatto molta strada da quando ven
ne enunciata per la prima volta dai giovani di Rivolu
zione socialista e di Iniziativa socialista anche se poi 
costoro - per inesperienza politica - finirono per as
sumere posizioni contradditorie e velleitarie. Ed è una 
tesi che è tornata nella seconda metà degli anni sessanta 
come elemento fondamentale di critica da parte di com
ponenti extraparlamentari. 

Dobbiamo dire in verità che se la critica di questi 
ultimi coglie un aspetto della realtà - un fatto veri
ficatosi, e cioè la mancanza di svolgimento di una po
litica rivoluzionaria - l'analisi di Gambino, con quel
la sua realistica maniera di considerare gli eventi, con
tiene alcuni agganci alla situazione internazionale che in
duce a « ripensare » le condizioni concrete entro cui le 
varie forze si trovavano ad operare. 

Allora la cosiddetta « doppiezza » di Togliatti tro
va una sua spiegazione nella consapevolezza di non po-

ter « forzare » una situazione se non a prezzo di subire 
un grave arretramento di tutta la costruzione democrati
ca del paese, e proprio la conoscenza che il leader 
del PCI ha del nodo dei rapporti tra le potenze e del 
modo con cui anche l'Unione Sovietica guarda alla real
tà di tali rapporti lo spinge alla ricerca di quella poli
tica · di collaborazione interclassista che è la sostanza 
!più evidente di una impostazione politica di fondo. Piut
tosto risulta allora quella duplicità (sistema della « dop
pia verità ») di atteggiamento tra una base generica
mente portata alla attesa della conquista del potere e 
un gruppo dirigente che valuta realisticamente i mezzi 
mediante i quali evitare una estromissione che potrebbe 
collocare il partito addirittura ai margini del regime. 

Il doppio binario 
di De Gasperi 

La scelta di De Gasperi per una linea di subordi
nazione alla politica statunfrense risulta con evidenza 
sia nella fase di chiusura degli oneri conseguenti alla 
sconfitta dell'Italia sia nella fase di ricerca di una di
slocazione internazionale nel periodo di infiammazione 
della guerra fredda. E proprio questo « allineamento» 
fornisce al leader d.c. le carte per giocare la sua partita 
vincente in Italia, riuscendo a presentarsi anche di fron
te alle forze economiche interne come il più sicuro ga
rante di una posizione sociale internazionalmente soste
nuta dal più consistente supporto militare e finanziario 
possibile. In questo quadro assume più chiaro signifi
cato la politica del « doppio binario » portata avanti 
da De Gasperi (e da questi freudianamente rimprove
rata ai suoi avversari) che mentre è al governo con le 
sinistre prepara l'allontanamento e l'emarginazione di 
queste forze alleandosi di fatto all'interno con il « quar
to partito» (l'imprenditoria capitalistica) e all'esterno 
presentandosi quale unico strumento capace di provo
care lo show-down con i comu'1isti. E cosl la polemica 
storiografica sui rapporti tra il leader d.c. e le sinistre 
nella fase di gestazione del monocolore sostenuto dalle 
destre perde di rilievo perché è dimostrato come a quel 
risultato decisivo per le sorti dell'Italia post-bellica si 
giunga grazie ad una consonanza di posizioni (si guardi 
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~Ilo scambio di messaggi tra Marshall e Dunn) e di 

interessi che vale più di ogni accordo formale (e con

fermata ora anche dai documenti resi pubblici da Di 
Nolfo). 

In tale contesto non ci sembrano convincenti le 

argomentazioni di Gambino sulle ragioni del compor

tamento del PCI nella votazione dell'art. 7 della Co
stitmrione. Non si 'può infatti dimenticare che durante 

il governo tripartito si ha, oltre questa votazione -

f?ndamentale alla DC per ottenere un maggior appog

gio dalla Chiesa in quanto il partito vuol dimostrare che 

la propria linea è la migliore garanzia per il mondo 

cattolico, indipendentemente da varianti tattiche e da 

alleanze contingenti - la firma del trattato di pace. 

Un arco ampio di forze politiche è in grado di sostene

re meglio l'impatto conseguente alle lacerazioni dolo

rose delle frontiere nazionali: la responsabilità è assun

ta congiuntamente dalle forze democratiche anche se 

singoli esponenti manifestano riserve (singolare è il ca

so di Scelba). Ottenuti risultati cosl provvidi dalla 

collaborazione con le sinistre, De Gasperi può procedere 

al ribaltamento di alleanze, puntando all'arroccamento 

difensivo a destra per marcare altri importanti successi 

sull'onda adesso dell'antisovietismo (contro quello Sta

lin che egli pure non aveva mancato di esaltare). La 

duttilità della sua tattica è prova della sua sagacia, la 

arrendevolezza dei suoi avversari è segno del loro di

sorientamento. Infatti le reazioni delle sinistre rivelano 

la mancanza di una linea organica. Nei mesi successivi 

l'irrigidimento del PCI - frutto degli svolgimenti 

dei rapporti USA-URSS e della situazione interna so

vietica dove imperano Stalin e Zdanov - facilita, in

sieme alla politica economica di Einaudi (argomento in 

ordine al quale Gambino si rifà al saggio di Marcello 

De Cecco), l'acquisto del consenso dei ceti medi da par

te della DC mentre la scissione socialista scompensa 

paurosamente il partito che dovrebbe costituire la base 

per quell'avanzamento democratico indicato come« pos

sibile » alternativa alla rivoluzione « in1>ossibile ». 

Noi però riteniamo che ad una siffatta prospetti

va « possibile » mancassero le basi sociali. I gruppi 

imprenditoriali rivelano un attivismo, insospettato da 

molti loro critici, e mentre agiscono operativamente sul 

terreno economico si legano ad una forza politica io 

grado di mietere consensi nei più diversi strati del paese 

(operai e coltivatori poveri, impiegati ed agricoltori be
nestanti). La cosiddetta ipotesi della « rivoluzione de

mocratica» non ha né forze economiche interessate a 
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studi e testimonianze 

sostenerla né forze politiche capaci di imporla. 

Agli errori del PCI nel periodo '47-'48 (ricordia

mo che Enrico Berlinguer ha di recente richiamato la 

attenzione degli studiosi sulla necessità di approfondire 

elementi e motivi del comportamento del partito in 

quel periodo) non è io grado di supplire una forza « ine

sistente»: è allora dimostrato come al peso dei con

dizionamenti internazionali sia collegata una serie di 

comportamenti interni di uomini e gruppi. Eppure nel

le difficili condizioni della primavera del '48 il raf

forzamento delle sinistre nel Mezzogiorno - in una 

campagna elettorale in cui il massiccio e pesante inter

vento degli Stati Uniti ha trovato recentemente nuove, 

gravi conferme - è segno di un progresso nei fatti e 

nelle coscienze destinato a fruttificare nel futuro. La 

società italiana dovrà attraversare ancora dure espe

rienze per indirizzarsi verso soluzioni diverse, ma que

sto avviene proprio perché nel complesso essa non è 

stata modificata dagli eventi '43-'46 in maniera sostan

ziale: i cambiamenti politico-istituzionali non incidono 

nel profondo. 
La « continuità » di cui oggi tanto si parla è con

seguenza di una situazione di fatto che potrà evolversi 

solo per il prodursi di fenomeni in altri settori. Proprio 

su questo piano risultano allora i caratteri di una ri

cerca che avendo analizzato solo gli aspetti più diret

tamente (politici non è in grado di spiegare perché la so

cietà non si sia modificata. Occorreranno altre lunghe 

fasi di cambiamenti, di delusioni, di lotte, perché si 

faccia strada una crescita democratica non matura an

cora in quegli anni. 
C. V. • 
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~ studi e testimonianze ~ 
~ ~ ~ ~ I· Ancora del «Partito d'Azione» I I nel testo I I di Carlo Ragghianti I 
~ ~ ~ di Lamberto Mercuri I 
~ ~ ~ D a qualche tempo l'ottica di osservazione degli più penetrante sulle vicende dell'azionismo fino ad og- ~ 
~ avvenimenti del triennio 1943-1945 - ormai a gi apparso. Il contesto politico e sociale in cui visse, ~ 
~ trenta anni da quegli accadimenti - è stata spostata operò e cadde quel movimento d'azione politica è qui ~ 
~ da una serie di giovani studiosi con matrici e spesso sempre corposamente presente sul piano sia della prassi ~ 
~ con metodologie divergenti, a verifiche e riscontri più sia della ideologia. Ha ragione il R. allorquando insiste ~ 
~ attenti e rigorosi con risultati indubbiamente interes- sul suo convincimento che il Partito d'Azione avrebbe ~ 
~ santi (talvolta - diciamolo pure con franchezza - potuto essere il partito democratico laico dei ceti me- ~ 
~ con risultati non del tutto brillanti). di: un programma socialistico, sia pur limitato, non ~ 
~ Come per gli eventi del passato, quelli della lotta totalitario né classista, ma graduale non poteva spaven- ~ 
~ di Liberazione passata la prima folata (se cosl si può di- tare tutti i ceti medi che cercarono altrove i loro simboli. ~ 
~ re) della produzione dei protagonisti e dei contempora- Ancora una volta lo stimolo della lezione del presente ~ 
~ nei, tuttavia utile per intendere il clima politico e mo- porta alla superficie problemi e recuperi del più re- ~ 
~ rale degli anni del «roveto ardente» (come fu chiama- cente passato. Nel dibattito che l'azionismo continua ~ 
~ to), la generazione successiva ha potuto indagare meno a suscitare, il saggio di R. è molto stimolante, sempre ~ 
~ in superficie e con un miglior ripensamento t>roblema- animato e sorretto da una vigorosa lucidità di linguag- ~ 
~ tico-generale. gio e da una chiara elaborazione interpretativa. ~ 
~ Se analizziamo la lotta che s'accende in Italia do- Evidentemente il progresso degli studi ha assicu- ~ 
~ po il settembre 194 3 come momento determinante del- rato oggi più sicure e ferme acquisizioni. Ne parlava- ~ 
~ l'impegno antifascista, pensiamo utile, anzi opportuno mo all'inizio del nostro discorso. Lo avverte, del resto, ~ 
~ vedere più a fondo nelle vicende e nei periodi che pre- lo stesso R. quando scrive « altre acquisizioni, come la ~ 
~ pararono quella lotta. interpretazione della politica delle forze antifasciste ~ 
~ La ristampa del « Disegno della liberazione italia- e della monarchia prima e durante i quarantacinque ~ 
~ na » di C. L. Ragghianti, apparsa in questi giorni, per giorni, le ragioni della politica conservatrice inglese fa- ~ 
~ i tipi della Vallecchi (pp. 308. Lit. 2.500) è per più vorevole alla monarchia e ai gruppi e alle strutture e- ~ 
~ versi una prima risposta abbastanza organica ai quesiti redi del fascismo garanti della pace punitiva (e aggiun- ~ 
~ di cui avanti. Ma si tratta principalmente della ricom- giamoci tranquillamente anche quella degli statunitensi, ~ 
~ parsa di un prezioso volume da tempo introvabile e n.d.r.), le ragioni eminentemente internazionali della ~ 
~ tra i più significativi di quelli apparsi nel trentennio crisi d'aprile, della sua soluzione e delle sue conseguen- ~ 
~ posteriore alla Liberazione. Una lett~ra o una rilettura ze » (p. 297). Certo, in questa visione delle cose, il ~ 
~ di avvenimenti, a prima vista, lontani ma assai vicini volume di R. mostra quakhe «pecca»: ad un dibat- ~ 
~ per più approfondite riflessioni. tito più approfondito non mancheranno d'emergere pun- ~ 
~ Non crediamo sia il caso di riprendere, in questa ti specifici discutibili e alcune interpretazioni da met- ~ 
~ sede, i lusinghieri giudizi apparsi al momento della tere in forse o da verificare. ~ 
~ prima edizione ( 1954) e quando apparve, nel 1962, la Il primo dei quali, a nostro modo di vedere, è ~ 
~ seconda. Ricordiamo, del pari, le critiche prevalente- quello di darsi conto, senza compiacimenti, che i veri ~ 
~ mente incentrate sull'astrazione azionista. Il Partito di protagonisti « del significato politico d'insieme della ~ 
~ Azione - si diceva - con i suoi attacchi al Partito Re!.istenza non sono i maggiori protagonisti diretti della ~ 
~ Comunista quale « mediatore tra il vecchio e il nuo- lotta armata » come osservava giustamente Guid~ Quaz- ~ 
~ vo », soprattutto dopo la «svolta di Salerno» aveva in- za, cosl come occorre considerare anche i conaiziona- ~ 
~ sistito forse troppo sul fallimento della « rottura » con menti « oggettivi » della situazione internazionale e la ~ 
~ il passato fascista e prefascista che la Resistenza avreb- occupazione anglo-americana del Paese (e cosl la lotta ~ 
~ be dovuto compiere. di Liberazione condotta necessariamente con l'avallo e ~ 
~ Il volume del R., nato negli anni '50 «più per fis, l'appoggio anche materiale degli Alleati). Occorrerà, ~ 
~ sare il ricordo di vicende alle quali avevo partecipato, inoltre, guardare più in profondità alla « ricostruzione » ~ 
~ che per farne oggetto di pubblicazione » ha certamente dei \Partiti politici avvenuta sul filo della tradizione senza ~ 
~ resistito al tempo. La tesi di fondo del R., che fu già alcun ripensamento del passato a tutto vantaggio del ~ 
~ il punto di vista del Partito d'Azione. oggi alla III presente. Questi alcuni dei nodi centrali che vanno ne- ~ 
~ edizione, arricchi~~ di al~une n?~e problematic~e, rice- cessariamente visti ~el. quadro dell'intera storia del ~ 
~ "Vé uria nuova e ptu organica venftca, quanto ma1 oppor- paese. Sono osservaz1om che naturalmente n~n. tvlgono ~ 
~ tuna in questi momenti di ripensamenti storiografici. nulla all'interesse ed alla utilità di questa ried1z1one del- ~ 
~ Per quanto ne sappiamo, questo è il saggio forse la storia di C.L. Ragghianti. • ~ 
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Libri 

LA TORTURA 
COME STRUMENTO 
POLITICO 

Amnesty lnternational • Rapporto 
sulla tortura nel mondo · Sugarco 
Ed. Pagg. 291 . L. 3.500 

La tortura è purtroppo una del
le più antiche atttvttà dell'uomo, an· 
che se ci sono epoche storiche, co
me il Medioevo, durante le quali es
sa ha avuto una particolare fortu· 
na .Sull'argomento esiste una vasta 
pubblicistica, che però finora ha avu
to il difetto di essere molto setto
riale 

Esistono ora i documenti compro
vanti che la tortura è un fenomeno 
<li dimensioni mondiali e che, so
prattutto, le torture di cittadini, sen
za ri~uardo al loro sesso, età o con· 
<liz1oni di salute sono una pratica 
incoraggiata da alcuni governi e tol
lerata da altri al fine di conservare 
il potere. Un rapporto di « Amnesty 
inrcmational •, che fu in una prece
dente edizione il documento base 
della Conferenza per l'abolizione del
la tortura, svoltasi a Parigi nel di
cembre del 197 3, è stato per la pri
ma volta tradotto e pubblicato in 
Italia. 

La prima constatazione è che, 
in forme più o meno pesanti, la tor
tura è presente in quasi tutti i pae
si del mondo. Il contesto in cui tale 
pratica è applicata più chiaramente 
come logica del sistema risulta es
sere l'America latina, il Cile in pri
mo 1uogo .In altre parti del mondo 
vengono addirittura riaggiornate an
tiche pratiche punitive. E' il caso 
della Namibia, colonia del Sudafrica, 
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dove è stata reintrodotta la fustiga
zione pubblica quale mezzo di re
pressione politica. 

Per contrasto, il rapporto di « Am
nesty » segnala il miglioramento 
netto della situazione in Portogallo, 
in Grecia ed in Turchia, dove l'av
vento di regimi più democratici ha 
coinciso con l'abolizione dei metodi 
inumani di pressione materiale e psi
chica contro le persone detenute per 
delitti comuni e politici. 

Esauriente e generalmente obiet
tivo, il Rapporto rappresenta un in
sostituibile strumento di conoscenza 
per chi si occupa di problem~ J?O~
tici internazionali, riflette pero il li
mite che molti riconoscono essere 
quello dell'organizzazione nel suo 
complesso, quello di correr~ troppo 
spesso il rischio di fare « d1 tut~a la 
erba un fascio » per la presunzione 
di voler agire fuori dei comuni sche
mi di valutazione politica degli av-
veni menti. 

I 
RIFLESSIONE 
CRITICA 
SULLA TERZA 
INTERNAZIONALE 

M. Salvi 

Aldo Agosti . La terza I nternazio
nale . Editori Riuniti · Voi. I-II · 
L. 9.000 

Una riflessione crmca sulla Ter
za Internazionale è un compito po
litico necessario che oggi si pone sul
la spinta del protagonismo delle mas
se e la loro tendenziale ricerca del
l'autonomia non solo dagli istituti, 
decaduti o in crisi, dello Stato in 
via di trasformazione, ma anche ri
spetto alla propria storia, a forme 

organizzauve, teoriche e politiche, 
senza perciò rinunciare ad una espe
rienza storica senza precedenti. 

Certamente la struttura complessa 
della dialettica politica richiede, og
gi, forme più adeguate che non quel
le della terza Internazionale. In par
ticolare le nuove esperienze di lotta 
nel mentre emarginano sempre più 
quei tentativi politici e teorici (an
che a livelli di notevole importanza) 
che si rifanno ad una rigida strategia 
da cui dedurre le vie e le applicazio
ni nazionali, mettono sempre più in 
evidenza che le tappe della rivoluzio
ne in occidente sono diversificate in 
un processo di crescita nazionale del
la coscienza delle masse che sfugge 
alla logica della centralizzazione, mo
tivata, peraltro, nella terza Interna
zionale, anche dal fallimento della 
organizzazione federativa della se
conda Internazionale di fronte al
la prima guerra mondiale. 

Del resto questo motivo, divenu
to all'ordine del giorno, nella sini
stra italiana, non era dcl tutto e
straneo alla terza Internazionale; ba
sta ricordare la discussione suscita
ta dal dirigente del KPD, Paul Levi 
vicino, malgrado tutto e per molti 
aspetti ,alla posizione di Lenin alla 
fine del 1920, nonché l'intero dibat
tito del III congresso del Komintern 
in cui veniva ribadita in termini nuo
vi l'importanza preliminare del ri
conoscimento del protagonismo del
le masse. 

Sarebbe quindi fazioso disconosce
re la rilevanza, per la teoria politica, 
della terza Internazionale che tra lo 
altro riformulò il concetto di storia 
in parte perduto o perlomeno appiat
tito nell'evoluzionismo della seconda 
Internazionale. 

È perciò di grande importanza il 
lavoro di Aldo Agosti che presenta -



agli studiosi e ai militanti un'insieme 
di documenti inediti, circa 120, del
l'Internazionale comunista accompa
gnati da una presentazione storico
critica delle varie fasi teoriche e po
litiche. 

I due volumi espongono la sto
ria documentaria dell'IC dalla na
scita, 1919, fino al 1923. Sono co
s ricostruiti i primi quattro congres
si con i difficilissimi problemi che 
travagliarono l'Internazionale e che 
costituiscono un patrimonio prezioso 
con cui confrontarsi; basta ricordare 
il problema della sopravvivenza del
lo Stato sovietico tra i conflitti im
perialisti una volta rallentata la spin
ta rivoluzionaria in occidente{pro
blema che determinò in modo lace
rante la storia degli intellettuali), il 
problema della disgregazione e dello 
sviluppo del capitalismo, la strategia 
della presa del potere: conquista 
della maggioranza della classe ope
raia o offcnsiv~ di avanguardie, la 
questione delle rivendicazioni imme
diate delle masse e l'espansione e
mancipativa dci loro bisogni, l'anali
si del fascismo e il rapporto delle 
organizzazioni rivoluzionarie col ri
formismo socialdemocratico. 

Ma soprattutto, e Agosti lo sot
tolinea vigorosamente, è centrale i1 
confronto sul nesso democrazia - so
cialismo, sulla cui articolazione si 
innesta la tematica consiliare e quel
la del ruolo del partito, che non a 
caso fu discriminante verso la conce
zione secondo - internazionalista in
consapevole e subalterna. Di Agosti 
già si conosceva il saggio sull'analisi 
del fascismo al IV congresso del 
Comintern e la pubblicazione di 
« Problemi di storia dell'Internazio
nale Comunista, 1919-1939 », To
rino 197 4, che raccoglie g1i interven
ti di un seminario di studi tenuto 
presso la Fondazione Luigi Einaudi. 

Il hivoro qui recensito non è che 
la prima parte di tre sezioni che e
SPOrranno il campo teorico - politico 
della terza Internazionale. 

La scelta dei documenti è finaliz
zata, come avverte l'autore, a «get
tare luce sull'elaborazione ideologi
ca e sulla linea politica dell'IC, non
ché sui rapporti fra la centrale in
ternazionale e le diverse sezioni ». 

Questa finalità, bisogna notarlo, 
ha le sue radici ne1 presente che so
stiene in modo dirompente il prima
to della politica. 

Nel}a sua prefazione il compianto 
Ernesto Ragionieri loda l'autore e 
sottolinea come quella dell'IC ap-

partenga ad una fase precisa della 
storia del movimento comunista in
ternazionale ,quella del « socialismo 
in un solo paese » . Fase che, va det
to, bisogna ricostruire, per l'appun
to, a partire dai nuovi problemi che 
oggi si pongono al Movimento Ope
raio, in una situazione in cui la fi
ne del collegamento organizzativo, 
centralizzato su scala mondiale, mo
stra la valenza dell'autonomia non 
solo politica ma teorica, necessaria 
del resto per una transizione al so
cialismo in occidente. 

Ragionieri rifiuta la « difettosa » 
riflessione che accetta o respinge in 
blocco questo recente passato e ri
corda il saggio di Togliatti del '59 
«Alcuni problemi della storia dell'In
ternazionale Comunista», come un 
punto di riferimento chiave per la 
comprensione corretta di quella e-
sperienza. 

I 

I 
510: CANCRO 
DI STATO 

N. Piri/lo 

Marco Sassano: Sid e partito ame
ricano; pp. 177, Marsilio Edito
ri, collana «interventi », 1975 -
L. 2.400 

Un libro agile, con una sobria 
copertina in bianco e nero che ri
produce la prima pagina di un im
maginario quotidiano. Questo « Sid 
e partito americano » - quarta fati
ca di Marco Sassano, giovane redat
tore dell'Avanti che ha debuttato 
nella saggistica nel '71 con « Pinel
li, un suicidio di Stato » - si direb
be un libro di sole notizie, anche se 
lo si immagina ben documentato. E 
invece no: ci sono sl molte rivelazio
ni, alcune delle quali sconvolgenti 
ner chi non è addentro agli intrighi 
di regime, come il ruolo della poli
zia negli attentati di Trento del 
1971 o lo svolgimento farsesco del 
processo per la strage di Petcano, do
ve il Sid fu uno dei protagonisti 
mancati; ma il libro non è solo que
sto, c'è una precisa tematica che de
riva dalla convinzione dell'autore 
che i servizi segreti italiani siano 
stati e siano oggetto di una mano
vra di smantellamento, manovra che 
parte da oltreatlantico e che rende 
ad asservire ancora di più ali' Ame
rica il nostro paese, ritenuto il 

« ventre molle » del patto atlantico. 
Certo - dice l'autore - il vec

chio Sifar e anche il Sid dei primi 
anni era corrotto, « deviato », im
plicato in mille piani che attentava
no alle istituzioni repubblicane, spal
leggiava i fascisti e dava la caccia 
ai « rossi », ricattava uomini poli
tici ed esponenti del mondo indu
striale, però almeno esisteva, e al 
suo interno sopravviveva un mini
mo di dialettica, a volte uno scon
tro, tra gli « americani » di Aloja e 
i « gollisti » di De Lorenzo, il che 
comportava una situazione di frattu
ra permanente, e quindi l'estrema 
difficoltà di andare fino in fondo in 
un disegno eversivo. Anche se ba
cato, continua Sassano, era pur sem
pre uno strumento essenziale per 
una politica nazionale. Perciò gli 
americani hanno deciso di interve
nire, in modo che dopo pochi mesi 
di lavoro il Sid non esiste più: è 
stato soppiantato da agenti della 
« casa madre », la Cia. Sulla base di 
questa tesi l'autore ripercorre gli ul
timi anni della strategia della ten
sione e interpreta gli episodi che 
l'hanno caratterizzata. Quelli che 
sembravano episodi staccati l'uno 
dall'altro si rivelano per quello che 
sono: atti compiuti freddamente da 
un « governo invisibile » che agisce 
in una legale illegalità. È un mec
canismo infernale, contro cui ci si 
sente quasi inermi, dice Fabrizio Cic
cbitt0 nella prefazione, ma, soggiun
ge, fortunatamente il paese ha una 
grande tenuta democratica, oggi ci 
sono milioni e milioni di persone che 
« non bevono » le verità di Stato. 

Non bevono, dobbiamo dirlo, gra
zie anche ad una pubblicistica corag
giosa, che ora è vasta, ma che nel'70, 
nel'71 era composta da un pugno 
di giornalisti. Tra questi era Sassa
no, che fin dal primo momento fu 
sulla brea:ia denunciando il « suici
dio di Stato» di Pinelli e la montatu
ra infame contro Valpreda. Questo li
bro si inserisce al momento giusto: 
mentre intorno al 1972-73 furono 
vari i volumi che contemporanea
mente spalancarono le finestre sui 
retroscena delle stragi fino ad al
lora compiute, ora da un paio d'an
ni nessuno aveva più avuto la pa
zienza di compiere un'opera di ri
pensamento e di analisi dei fatti più 
recenti. Lo ha fatto Sassano, con la 
particolare angolazione che abbiamo 
detto e partendo da lontano, dal 
~ suicidio » di Rocca, fino alle ini
ziative di Andreotti. G. De l.utiis 
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