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congresso dc 

Vince Zac 
ma i problemi 
restano 
di Luigi Andertlni 

• Tra i tanti motivi di dissénso 
che hanno diviso i delegati del n· 
Ccngresso della DC c'è stato quel
lo relativo alla scelta della sede. 
«Avremmo avuto bisogno di un 
ambiente più raccolto, per riflette
re e meditare• ha detto Forlani; 
« sulle gradinate ci SODO gruppi di 
invitati organizzati da1 PCI» ba 
goffamente insinuato Gaspari. e La 
ampia sede del Palazw dello Sport 
all'Eur » ha consentito la più larga 
partecipazione; gli invitati sono 
« tutti democristiani »: banno sec
camente replicato Vincenzo Russo 
e Beniamino Zaccagnini. 

Certo è eh.! il Congresso demo
cristiano si è collocato per 6 giorni 
al centro dell'attenzione dell'opi
nione pubblica: le sue immagini, le 
sue veci, sono penetrate all'interno 
della maggioranza delle famiglie i
taliane, milioni di persone si SODO 

trovate coinvolte (la nuova gestio
ne RAI-TV ha cominciato a dare 
la misura di quello che si potrebbe 
fare in questa direzione) nel dibat
tito del partito di maggioranza re
lativa. 

Le spettacolo, certo, non è stato 
edificante. Soprattutto nella sua fa
se condusiva il congresso ha mo
strato chiaramente le tensioni lace
ranti, i dissensi profondi, gli scontri 
anche di c:rattere personale, la vi
ziata dinamica interna del partito 
democristiano. Come sorpresa dalla 
duplice ondata di piena che som
mucve. sul piano della crescita ci
vile e della crisi economica, la in
tera società nazionale, la DC si è 
dimostrata neJ suo complesso inca
pace di fornire un canale credibile 
oer convogliare verso l'alto le spin
te di r'J1D0vamento, e di prospetta
re soluzioni adeguate per uscir~ dal
la mcrsa della crisi economica po
litica e morale. 

Ncn può non colpire il fatto òe 
dopo fa « sei giorni ,. del Palazw 
dello Sport l'Italia ha un gov.::roo 
monocolcre minoritario e che all'in
terno del partito che ba la respon-
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sabilità del governo esiste una divi
sione profonda, al limite della rot
tura, che vede fronteggiarsi due 
gruppi separati - direbbe un cro
nista sportivo - da una « corta 
incollatura ». 

Ha vinto Zac 

La stampa quotidiana e la RAI
TV hanno ampiamente informato 
l'opinione pubblica delle varie fasi 
attraverso le quali il congresso si è 
snodato. Direi che lo hanno fatto 
con una spregiudicatezza e un gu
sto per le verità anche amaro, al 
quale il partito di maggioranza non 
era abituato. Non a caso la parte 
più sorda de] congresso ha reagito 
pdemicamente, denunciando (For
kni) in blocco tutti (o quasi) gli 
strumenti di informazione e tutta 
(o quasi) la cultura moderna « ege
monizzata da Gramsci » o magari 
malmenando (come hanno fatto al
cuni attivisti dc) giornalisti e foto
grafi. 

Al di là della cronaca vale la pe
na di tentare - adesso che le luci 
dei riflettori si sono spente nel 
e grande catino » disegnato da Ner
vi - un primo bilancio generale 
del congresso, anche se - al mo
mento in cui l'Astrolabio va in ti
pografia - non tutti i dati eletto
rali per la formazione del nuovo 
consiglio nazionale dc sono noti. 

Ha vinto Zac, dunque, di stret
ta misura. Non avrà forse la mag
gicranza nel consiglio nazionale ma 
ha vinto. Segno che c'è sia pure in 
maniera contraddittoria una carica 
al rinnovamento che non può esse
re sottovalutata. Tuttavia questa 
specie di Bergsoniano « clan vita
le • eh.! nel nome di Zaccagnini sta 
attraversando la Democrazia cristia
na, incontra tali resistenze nella 
vecchia struttura, nel moderatismo 
tradizionale del partito ed è costret
ta pur essa a trascinarsi dietro ta
li residui e rottami del passato 
(Rumor, Colombo), da appannare 

sensibilmente l'immagine originale 
di una vera battaglia di rinnova
mento. 

Vero è che in politica l'acqua 
distillata non è il viatico ideale per 
far passare le migliori idee e che 
nella patria di Machiavelli morali
tà della politica e moralismo corren
te non sono identificabili. Tuttavia 
c'è da dire che proprio su questo 
punto (sulla presenza nello schiera
mento rinnovatore dei residui del 
vecchio clan do roteo) l'attacco della 
destra (Ruffini) si è fatto partico
larmente sentire sfruttando uno 
stato d'animo dei delegati che o
scillava tra il risentimento, il ti
more di essere messi in minoranza 
e una specie di frustrazione da ca
renza di identità, come se il gran
de rimescolamento delle carte aves
se finito con l'appannare l'immagi
ne stessa della DC quale essi, i de
legati, l'avevano amata, sfruttata, 
e servita per decenni. 

Vittime sul campo 

La reattività caratteristica della 
i;latea dell'Eur è una questione che 
meriterebbe un qualche approfon
dimento. Gli organizzatori del con
gresso non hanno fornito i dati sul
la età, sulle professioni e sul sesso 
dei delegati: a colpo d'occhio erano 
abbastanza evidenti un modesto 
ringiové:nimento, una costanza nel
la origine piccolo e medio borghese 
dei delegati, una insufficiente pre
senza femminile. Politicamente di
rei che la caratteristica essenziale 
era la scarsa controllabilità dei de
legati da parte dei capi storici, un 
ribellismo talvolta confuso ma spes
so partecipativo che davano la mi
sura del nuovo che la crescita del 
paese ha introdotto anche nella De
mocrazia cristiana. E' questo modo 
di essere del congresso che ha fat
to illustri vittime sul campo. E' ca
duto, verticalmente, Rumor appeso 
al filo troppo esile della sua reto
rica professorale, sconfitto in casa ... 
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da Piccoli e Bisaglia, e contestato 
sia da destra eh..! da sÌ!listra. Ma in
sieme a lui è caduto anche P:ccoli 
che al terzo giorno del congresso 
Ha riprcposto in termini rozzi le 
vecchie tesi del moderatismo e òe 
ncn è riuscito in ogni modo a libe
rzrsi dal groviglio delle sue stesse 
ccntraddizioni. E' caduto, sul cam
po, anche Co!ombc, sia per il peso 
(che lo schiacciava) di una politi::a 
economica e monetaria disastrosa, 
anche sul piano tecnico, sia perché 
il congr..!sso era abbastanza maturo 
- pur nelle sue reazioni :stintive 
- per valutare negativamente la 
retorica delb competenza tecnica 
dietro la quale il ministro del Teso
ro si è mascherato per anni. 

Non era focile prevedere fin dal
l 'ini7.ic quale sarebbe stata b fose 
finale e conclusiva del congresso; da 
molti ~egni era però arguibile che 
~i sarebbe andati ad . uno scontro 
f tentale. Ruffini, Fanfani, Bisaglia, 
Piccoli, Bartolomei avevano, tra ve
nerdl e domenica, profilato una 
pçsizione di rczza alternativa alla 
linea Zaccagnin:. Restava l'inca· 
gnit.1 delle frange ex dorotee aggre
ilate a Zaccagnini, le irrequietezze 
di certi el..:menti della « base », il 
distacco di Andeotti veleggiante 
verso le allegorie delk storia dei 
i:;api, le fC:;sibilità di mediazione di 
Mero che però sabato si era pro
nunciate senza equivoci per il rin
novo dd mandato a Zaccagnini. 

Gli elementi che hanno messo in 
mote il quadro e che hanno reso 
drammatiche le ultime due giornate 
sono stati il discorso di Forlan~ e la 
discussione sulla riforma statutaria 
preposta da Ciccardini. 

Fcrlani ha avuto la abilità di da
re un vclto moderno al vecchio in
tep:ralismo, distaccandos'. dal resto 
dellr. r..!troguardia moderata accer
tando l'nsse preferenziale con i so
cialisti ma ~enza farne elemento di 
polemica (come avevano strum~n
talmente fatto tutti i suoi amici di 
cerrenteì, accettando in termini 
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piuttosto impegnativi la proposta 
La Malfa e quindi il colloquio col 
PCI e assumendo sull'aborto una 
pcsizione piuttosto possibilista. A 
qualcuno è sembrato che volesse 
dire: anch'io sono in grado di fa. 
re la politica proposta da Z.1cca
gnini; in più vi prometto l'unità del 
partito e una grinta integralista che 
in tempi elettorali o pre-elettorali 
non guasta. 

Era la posizione più abile ed in
sidiosa che la destra potesse assu
mete anche per i collegamenti che 
una linea di questo genere poteva 
avere con certi settori ddla mag
gicranzn che ( Marccra) mal soppor· 
tavanc di trascinarsi dietro il « pe
so morto » dei rottami del vecchio 
doroteismo. 

L'imbroglio della riforma 
dello statuto 

La crosta lucida del dLc;corso di 
Fcrlani doveva subito dopo essere 
intaccata dagli interventi di Bodra
to e Granelli. 

E' stato sopratutto il sottosegre
tario agli Esteri a mettere in luce 
eli elementi integralisti del discor
so di Forlani e a ricordargli che 
il relativo successo elettorale del 
'72 fu pagato dalla DC con l'isola
mento ~clitico e che, sopratutto do
ro il 12 maggio e il 15 giugno, il 
r;roblema di un rapporto con la si
r '.stra si poneva non nei termini di 
una tardiva offerta ai socialisti mo
tiv:-ta da ragioni anticomuniste, né 
in quelli di una strizzatina d'occhio 
al PCI in funzione antisocialista, 
ma ccme prob!ema complessivo del 
rapj)crto della DC con tutta la sini
mn italiana. Ed è proprio su que
!:ta dtuazionc che è venuta ad inse
rirsi k proposta Ciccardini per la 
el.'.:zicne diretta del segretario da 
parre del congresco. Originariamen
te la preposta prevedeva una strut
rura sostanzialmente presidenziale 
della gestione dcl partito con la di
rezione ridotta 11d organo consulti-

ve e i gruppi parlamentari considc- I 
rati come strumenti esecutivi delk j 
decisioni della segreteria. 

Ciccardini aveva ridotto poi la 
sua proposta alla sola riòiei;ta di 
elezione diretta dcl segretario da 
parte dcl congresso, e Mazzola con 
due emendamenti aveva riportato 
in seno al consiglio nazionale il po
tere di sostituirlo in caso di va· 
canza e rinviato allo stesso consi
glio nazionale le decis:oni sul coo~
dinamento della nuova norma con 
il reste delle disposizioni !:tatutarie. 

Sta di fatto che attorno a queste 
questioni, in una serie convulsa di 
consultazioni, scontri, ced:mcnti, ri
sentimenti, umiliazioni, è passata la 
intera giornata di martedl. La si
nistra ha avuto, in ritardo, la scnsa
zic ne che - dopo il discorso J; 
Forlani - sarebbe stato difficile 
chiedere ad una assemblea com.! 
quella dcll'Eur di rinunciare ad un 
pctcre che qualcuno gli offriva e si 
è lasciato probabilmente impania· 
re in una serie di discussioni che la 
hanno costretta a due riti:-acc suc
c~s~ive e alla umiliazione di Za~ 
cagnini che è dovuto andare perso
nalmente alla tribuna a chiedere (ai 
suoi} di accettare lo scrutinio segre
to per la elezione diretta del segre
tario dcl partito. 

La carica provocateria della pro
posta Ciccardini aveva tra l'altro 
l'cbiettivo di fare in modo che non 
ci potes:.e più essere una lista per 
il consiglio na1ionale capeggiata da 
Zaccagnini (lista che avrebbe mcs"° in diffico!tà molti delegati peri· 
fr.rici) e lo scrutinio segreto sulla 
nomina del segretario liberava le 
forze più retrive della DC da ogni 
impesno preso con le assemblee d: 
base prcprio sul nom.! del segreta· 
rio uscente. C'era anche il rischio 
che, giubilato Zaccagnini con una 
elezione a vasta maggioranza, le 
co!Tcnti riprendt:sscro ciascuna il 
kro giocc creando attorno alla se
greteria una situazione di ingover
nabilità. 
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Zaccagnini non ha resistito alla 
tensione di quelle ore: ha pianto 
al banco della presidenza, ha avuto 
anche la tentazione di andarsene 
raggiunto - tra l'altro - dalla no
tizia della morte di uno degli uomi
ni che egli stimava, un anarchico 
romagnolo. 

Poi ha avuto l'impennata final~: 
una replica coraggiosa e netta, nel
la certezza che le rinunce accettate 
nelle ore precedenti (mediatore Mo
ro) avrebbero evitato uno scontro 
diretto con Forlani, una spaccatu
ra profonda nel partito (le minacce 
di successione di Piccoli, Bisaglia e 
Fanfani erano già rientrate). 

E Forlani - sarà difficile dimen
ticare il titolo di demerito che a 
questo modo si è conquistato -
ha accettato di capeggiare l'opera
zione che poche ore prima riteneva 
ncn solo irrealizzabile ma pericolo
sa per il suo stesso partito. 

I risultati sono sotto gli occhi di 
tutti. Zaccagnini '.1a vinto di misu
ra dando la prova alla sinistra DC 
che anche le battaglie più difficili 
si possono vincere sol che si abbia 
la volontà di furie. Avrà forse una 
maggioranza risicata nel nuovo con
siglio nazionale. Le umiliazioni su
bite, i condizionamenti a cui sarà 
sottoposto, la intricata vicenda dci 
giochi di potere interni, rendono 

Colpo di scena notturno assai precario il nuovo equilibrio 
della DC e non rendono certamcn

Ma quel che non era prevedibile te un servizio al paese. 
alle nove di sera del 23 è stato in-
vece possibile quattro ore dopo. C'è chi crede che tutto questo 

Una destra dura a morire, fatti possa preludere al tramonto della 
i conti dci delegati e dei voti, ha DC quale l'abbiamo vista operare 
sperato puntando su Forlani di po- nell'ultimo trentennio, c'è chi p~n-

colo di perdere il potere) troveran
no di nuovo le vie (traverse) della 
loro unità interna e non quelle (lim
pide) di un confronto reale con i 
problemi del paese. 

Hic Rhodis 

Nell'immediato sono sul tappeto 
i grossi problemi dell'aborto (che 
significa anche referendum o fine 
anticipata della legislatura), della 
crisi economica e monetaria di di
mensioni senza precedenti, della 
propcsta La Malfa per una specie 
di patto di consultazione tra i par
titi dell 'arco costituzionale, capac~ 
di far saltare (fino a che punto?) 
la cerniera dell'anticomunismo. 

La linea traente di Zaccagnini 
(con le concessioni che su questi 
temi i suoi ·avversari interni sono 
stati costretti a fargli) può servir.! 
a dare un po' di ossigeno alla vi
cenda politica italiana delle prossi
me settimane. Si tratta però, pur
troppo, più di un nome che di una 
maggioranza, o di una linea politi
ca definita e coerente; si tratta in 
cgni caso di qualcosa che rimane 
molte al di qua delle esigenze rea· 
li del paese, visto che sarebbe nel-
1 'interesse di tutti (oggi e non do
mani, prima delle elezioni politiche 
e non quando i nuovi dati parla
mentari renderanno « necessaria » 

l'c·perazione) gettare le basi di una 
grande alleanza capace di comin
ciare a trarre l'Italia fuori dalla cri
si economica e morale che la attra
versa. 

Questa specie di « slancio vita
le • che è il nome di Zaccagnini ri
sdente attraverso il magma infor
me della DC può forse servire a 
qualcosa, soprattutto se Zac e i 
suoi amici non dimenticheranno la 
lezione dell'Eur e cioè che « per vin
cere le battaglie bisogna anzitutto 
avere il coraggio di darle ». 

L. A. 

r _· ~~_JL.._te-r~es-pe~ll-er-c~«-l-'i_n_tru~so~•~d~aP-a-l-az--_L-sa~c-h-e-a-l-d-i-l-à-d-e-ll-e~tc-m-po~r-a-ne-c~d-i--1.~~~~~~~~~~~~~~.....1 I~ zo Sturzo. visioni i DC (in presenza dcl peri-
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La moneta 
specchio 
dell'economia 

di Erco le Bonacina 

• Alle inferocite e generali pro
teste sollevate dalle ultime decisio
ni economiche del Governo. non 
c'è da aggiungere nulla se non una 
semplice considerazione: quelle de
cisioni erano del tutto prevedibili. 
Il loro identikit si sarebbe potuto 
disegnare in anticipo a occhi ch"usi, 
e sarebbe risultato perfettamente 
somigliante all'originale. Dalla tra
dizione politica economica, da que
sto Governo, da questi ministri fi
nanziari, non c'era da attendersi 
assolutamente niente di diverso che 
stretta creditizia e imposte indiret
te. E' sempre stato così e, se la 
direzicne politica del paese non mu
tJ prcfondamente, sarà sempre così. 
Accingiamoci, pertanto, a vivere le 
fatali conseguenze delle misure a
dottate: ci sarà una probabile ri
r-resa della lira, ma a prezzo di una 
maggiore inflazione e di una acce
lerata recessione. E la ripresa della 
lira, come un tempo la sovrabbon
danza di riserve, resterà praticamen
te fine a se stessa. 

Le ultime vicende, tuttavia, si 
prestano a talune riflessioni non 
prive di interesse. Per la prima vol
ta, il ministro del Tesoro Colombo 
ha sentito il bisogno di assicurare 
ripetutamente, ma le parole non co
stano niente, che il Governo era 
perfettamente consapevole dell'in
sufficienza e persino della dannosità 
di interventi soltanto monetari e 
creditizi, òe le « strette » sareb
bero state allentate appena possi-

. bile e non un minuto più tardi, che 
biscgnava accelerare (senti, senti!) 
il passaggio a·,interventi struttura
li, che chiedeva scusa ma il ricorso 
alla solita minestra era stato impo
sto ancora una volta dalla mancan
za in cucina di pietanze meno indi
geste. Che significa questa appa
rente atlche se tardiva presa di co
scienza? Se Colombo fosse ai suoi 
primi atti di responsabile del go
verno economico, potrebbe signifi-
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care la ferma volontà di voltare pa
gina e di cominciare a fare oggi quel 
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lo che per trent'anni i governi del
la DC hanno sempre respinto o rin
viato. Ma Colombo è vecchio del 
mestiere, ed è recidivo nell'appli
care alle ricorrenti malattie del si
stema economico un impiastro, sem
pre lo stesso, che ha migliorato :_ 
sintomi quando ci è riuscito, ma ag
gravando il male. Quindi, le at
tuali resipiscenze verbali di Colom
bo sono, al tempo stesso, la richie
sta di un'attenuante e la ricerca di 
un alibi: niente di più. 

E' anche la prima volta che l'on. 
Colombo si è visto duramente con
testato non solo dagli avversari (ad 
esempio Amendola); non solo, an
che se per allusioni, da antichi e a
mici• (ad esempio Confindustria, 
Ccnfagricoltura e Confcommercio); 
ncn solo, ed era scontato, da tutte 
le centrali sindacali, ma persino Ja 
soci e maggiorenti del suo stesso 
partito. I sonori fischi con i quali 
è stato accolto e accompagnato il 
suo discorso al congresso dem~ 
sti:mc di Roma, sono stati il sug
gello non tanto dcl suo insuccesso 
mcmentaneo quanto del suo decli
no ormai segnato. E non si tratta 
di un declino genericamente politi
co: la vivace base democristiana 
che ha movimentato le giornate del 
congresso ha addebitato al mini
stro dcl Tesoro non solo di essere 
una delle « solite facce • ma an
che di avere governato l'economia 
in un certo modo. 

La terza riflessione è che il mi
nistro del Tesoro, e con lui natu
ralmente il Governo, si sono trova
ti a dover fare i conti, forse inaspet
tatamente, con una Banca d'Italia 
diversa. Baffi non è Cadi: il primo 
ad avvertire di questa diversità e a 
mettere in guardia chi di dovere, fu 
proprio Cadi, e ciò va a suo ono
re. Cadi non era un accomodant~: 
affermare il contrario sarebbe m
giusto. In tutte le sue relazioni di 
fine maggio, oltre che negli annua
li discorsi di celebrazione dd ri
sparmio e persino in talune conf c-

renze al Forex club, Guido Cadi, 
C<>n la sua fine prosa e il suo ri
gore di conrumato economista, ave
va messo in rilievo le gravi caren
ze strutturali del nostro sistema 
economico e del nostro assetto so
ciale, aveva sottolineato l'urgenza 
di eliminarle, aveva detto, o fatto 
capire, che la Banca centrale non 
poteva sostituirsi al Governo nella 
direzione dell'economia. (E dicen
do questo, non vogliamo assolvere 
l'ex governatore da critiche anche 
severe ad altri aspetti della sua ge
s1ione). Ma Cadi operava anche da 
r-olitiro: partecipava lui stesso· a 
scelte squisitamente politiche quan
do addirittura non le determinava 
direttamente_ L'autonomia del suo 
istituto e della sua carica oggettiva
mente risultava in permanente sin
crcnia con la politica del Tesoro. 
Questo sapeva che la Banca d'Ita
lia, guidata da Carli, era una specie 
di espena guida alpina, sempre in 
grado di evitare passaggi difficili e 
di garantire i percorsi idonei per 
raggiungere le mete economiche sta
bilite dal Governo (sempre su basi 
moderate) o con esso concertate. 

Invece, da quel che si è visto 
sentito e letto, Baffi è di tutt'altra 
pasta: è il vero banchiere centrale. 
geloso delle proprie responsabilità, 
rispettoso dei propri limiti, ma an
che e giustamente riottoso a scon
finare in campi di altri o ad assu
mersi altrui responsabilità. Essendo 
fatto cosl, Baffi pretende che il Go
verno si rassegni a considerare la 
moncu come specchio dell 'econo
mia e non come sua possibile gui
da. Si è accinto a un'implacabile an
che se ovviamente discreta opera 
di disincrosta.zionc deUe funzioni 
che, a poco a poco, i responsabili 
della politica economica avevano 
trasferito da sé alla Banca d'Italia, 
per sottran! a scelte politicamente 
impegnative. E non sente ragioni: 
da questa regola non deflette. Ec
co come si spiega l'insistenza di C.0-
lomho nel dire che, alle misure mo-
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netarie e creditizie, questa volta bi
sogna sostituire al più presto una 
politica cconomic.1 da1 volto sco
perte. Colombo h;1 capito che , se 
ncn avesse detto questo e se, r.'!
scando al Tesoro, non lo facesse, si 
troverebbe r. fare i conti con le di
missioni di Baffi, cioè con una inap
pellabile denuncia delle responsabi
lità, degli .:rrori e delle omissioni 
che gli fanno C<Uico. 

Tuttavia, siamo giusti. Sembre
rebbe che tutti i mali si debbano a 
Colombo. Ma que~ca è soltanto una 
parte della verità. Il ministro del 
Tesoro non è un orfano politico: 
d contrario, ha il « petit-gris > di 
figlio purissimo della Democrazia 
Cristiana, anche se al congresso di 
Roma hanno tentato di cont::star
glielo. Colombo ha sempre fedelis
simamente espresso l'anima del suo 
partito, riservando rigorosamente 
le cure del Tesoro agli interessi, ai 
corpi sociali, ::Ile attività produttiv:: 
e persinc ai territori che erano ca
ri alla DC. Se i fischi di Roma vo
gliono dire che d'ora in poi la DC 
intenderà rivedere gli interessi, i 
ccrpi sociali, le attiv

0

tà produttive 
sempre privilegiat.:, la crisi valuta
ria e le infelici decisioni economi
che del Governo non saranno sta
te inutil:. Dimostrer;mno che m 
seno alla DC, la coscienza autocri
tica h::i cominciato a destarsi. Ne 
dc vrebbcro derivar~ interessanti 
ccnseguenzc, come quella di ricon
~iderare il cocciuto no opposto a 
nuovi schieramenti pol:tici, cioè a 
maggioranze che non renderebbero 
mai più po~sibile la cura dei mali 
economici con rim~di fatalmente 
destinaci ad aggra\·arli, se non a ren
derli mortali. 

• 

XV I I congresso del psdi 

La Dc ha perso 
l'ascaro 

di Claudio Lobello 

• Anche il PSDI ha voltato pagi- illustrata da Saragat non è apparsa 
na? Dopo essere stato per trent'an- mclto diversa da quella attuata du
ni la sentinella avanzata della «di- rante un decennio da Mario Tanas
ga », la socialdemocrazia italiana ha si. Ne è una conferma l'acerba po!e
rinunciato al suo « anti-comunismo mica di Saragat nei confronti di De 
viscerale ». Perfino Cariglia ha det- Martino, quando tutti gli altri dele
to a Firenze (suo collegio eletto- gati - grandi o piccoli - formul.a
rale) che con i comunisti si può vano invece profferte di intese, di ac
collaborare a livello di giunte comu- cordi, di programmi comuni, di azio
nali e provinciali. Gli altri, da Pre- ne concordata col PSI per rafforzare 
ti a Ferri, si sono detti addirittura l'area socialista compressa fra DC e 
disponibili a delle intese col PCI, PCI. Come non ricordare il ruolo 
fino a propugnare la partecipazione di « partito ascaro » assolto dal 
dei comunisti a un governo di salu- PSDI durante l'egemonia di Amin
te (morale ed economica) pubblica. tare Fanfani all'epoca della « stra
Ed è questo il dato più rilevante tegia della tensione », della « rever
del 17° congresso del PSDI che si sibilità del centro-sinistra », dei go
è svolto a Firenze, in un clima ro- verni di centro-destra e della « cen
vente e tumultuoso. Se buona me- tralità » di Andreotti e Forlani? 
tà di ogni intervento (dopo il ritua- Impietosamente al 17° congresso 
le antisovietismo) è stato dedicato di Firenze, ognuno ha rinfacciato al 
alla «questione comunista», molte povero Tanassi di avere accodato il 
altre cose sono emerse da questo PSDI «allo schieramento modera
congresso e non soltanto le baruffe to ». L'ex segretario del FSDI avrà 
fra delegati che sono una « tradì- buon gioco a rinfacciare ai suoi cri
zione » nel PSDI. tici di oggi le loro corresponsabilità 

Il segno più appariscente del tra- di ieri. E quando i massimi espo· 
vaglio socialdemocratico è la frantu· nenti socialdemocratici si palleggia
mazione, dopo oltre un decennio, vano le responsabilità, nella platea 
del monolite tanassiano. A rimuo· dei delegati ci si scambiavano pun
vere il monolite che per quasi dieci tualmente le sberle. Era, comunque, 
anni ha ancorato il PSDI a posizio- una maniera per espiare le colpe 
ni di centro-destra nemmeno ma- del passato con un'autoflagellazio
scherate contribuendo notevolmente re pubblica e imi:-i~tosa. Un momen
alla involuzione e al discredito del to liberatorio. Un modo di dimo
centro-sinistra, è stato lo stesso strare, o voler dimostrare che si 
Giuseppe Saragat; il quale, quando «era rotto col passaM ». Apertura 
era salito al Quirinale per ricoprire nei confronti del PCI; profferte al 
la massima carica dello Stato, aveva PSI; buoni propositi di moralizz;ue 
passato la gestione del suo partito il partito; ma anche astio, tanto 
all'allora oscuro Mario Tanassi da astio nei confronti della DC. Chi più 
Ururi. Sarà, dunque, papà Saragat a chi meno, ma tutti in generale, han
mettere in castigo per cattiva con- no accusato la DC di avere traviatò 
dotta la propria creatura. Però l'an- questo nc,bile p<tltito che nel 1947 
ziano leader non ha chiarito se il avt.va indebolito l'area socialista 
suo «sdegno » per Tanassi era di con la scissione di Palazzo Barberini 
natura politica o piuttosto per il in nome della « libertà ». E cosa ne 
comportamento scandaloso dell'uo- abbiamo avuto, chiederà più di un 
mo a cui aveva delegato la gestione delegato: « il ministero della Mari
(e l'amministrazione) del suo par- na Mercantile per Saragat, dopo il 
tito. Infatti, ed è questa !'ambigui- 18 aprile del 1948 ». Una DC ingra
tà non ancora fugata dal 17 ' con- ta, prevaricatrice, integralista, cor-

~ gresso del PSDI, la linea politica ruttrice, paternalistica, avida, ecce-
1 ~~--''-~~~~~~~~~~~~~L~~~~~~~~~~~~--'"---~~~~~~~~~~~ ... =-:--
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tera, eccetera. Insomma, a Firenze 
la DC ha perso il suo « ascaro » più 
fedele degli ultimi trent'anni. 

Sugli scandali, lapidato pubblica
mente Tanassi («Le mie mani tre
mano di sdegno per que/Lo che vedo 
attorno a me », dirà Saragat fulmi
nando Tanassi con lo sguardo), nel 
complesso il PSDI ha reagito con 
una qualche dignità. Rendendosi 
conto che c'era un limite di decenza 
anche nello sputare nel piatto (di 
Tanassi) nel quale, chi più chi me
no, avevano mangiato tutti, al cen
tro come in periferia . Tutti hanno 
recitato la loro brava autocritica. 

E adesso povero PSDI? Al ver· 
tice del partito è tornato Saragat. 
Ma non c'è sempre stato? Certo 
non si appoggia più su Tanassi, ma 
ancor più su se stesso. Che lui sia 
nel 1948, come ieri, come oggi il 
vero padrone lo ha fatto capire 
quando è salito alla tribuna senza 
actendere che il senatore Ariosto che 
teneva la presidenza del congresso in 
quel momento, gli desse formal
mente la parola. Che sia lui il capo 
lo ha dimostrato vietando che le tre 
sinistre, col 54% dei voti dei dele
gati, usufruissero del premio di 
maggioranza (un « bonus » del 
10% nella composizione del Comi
tato Centrale). Infatti, letto il suo 
mess.1ggio, Saragat lascerà Firenze e 
il congresso dopo avere dettato le 
sue disposizioni su come doveva ri
solversi quell'assise « sovrana ». 
Però, il PSDI ha nei confronti di 
Saragat un mequivocabile atteggia
mento di entusiastica ... sopportazio
ne. Già sono in corso operazioni 
triangolari (le sinistre di Di Giesi
Romita, Orlandi-Nicolazzi, Ferri
Longo) e quadrangolari (col gruppo 
Preti o col gruppo Tanassi che è 
sempre forre avendo un terzo del 
CC:>) per preparare la successione 
a Saragat. Dopo le elezioni politi
che. Per la base sodaldemocratica, 
papà Saragat è un po' troppo 
« retro ». 

c. L. 

6 

/inita la stagione 
congressuale 

E il compromesso 
storico? 

di Ruggero Bellia 

• In attesa della fine della stagio
ne dei congressi sembra delinearsi 
con sufficiente chiarezza la risposta 
che le forze politiche democratiche 
intendono dare a1 comunisti sulla 
preposta di compromesso storico 
più che mai ribadita, in tutte le se· 
di e in tutte le occasioni, dai diri
genti dei Pci. L'atteggiamento dei 
partiti in proposito è stato più che 
ambiguo ancipite. Da una parte con 
v::rie argomentazioni si è negato 
l'utilità e la praticabìlità del com
promesso storico; dall'altra si è 
alla fine convenuto che l'apporto, 
il dialogo, il confronto con i co
munisti è in questo momento obbli
gatorio. 

Il caso più appariscente ci sem
bra quello socialista. De Martino 
infatti pur riafformando che l'aspi· 
razione e la vocazione del suo par. 
tito è quella dell'alcernativa di :;i
nistra, nel frauempo però sembra 
accetrare, nella sostanza, unche se 
transitoriilmente la proposta comu
nista. La stessa Dc, o meglio, i so
stenitori di Zaccagnini, s~mbrano 
orientati a interpretare l'iniziativ.:i 
cc,munista come metodo e non co
me proposta politica. 

Il compromesso storico in que
sto modo da proposta poliùa di
venta o viene fatto per comodità 
diventare, una sorta di atto neces
sitato; un atto cioè di natura am· 
ministrativa più che politica . In 
questo senso ci sembra .si muova la 
preposta avanzata di recente da 
Ugo La Malfa, a tutte le forze de. 
l'arco costiruzionale, prontamente 
accettata da: comunisti e ancora nl 
vaglio degli altri partiti. 

Le ragioni di questo strano e con
torto modo di procedere delle for
ze politiche, del resto non nuovo 
nel nostro paese, sta a nostro avvi
so nel fatto che la proposta di Ber
linguer, ancorché non originale, è 
stata l'unica proposta sena e in
telligente venuta fuori negli ultimi 
anni sulla nostra scena politica. I 
comunisti hanno elaborato e indi-

cato una via d'uscita dall'attuale 
impasse politico, gli altri partiti 
hanno campato di rendita, reiteran
do formule già logore o tentando 
impossibili e pericolosi ritorni e re
cuperi di ruoli in preced;:nza falliti. 

La <~ttualità e la centralità del 
compromesso storico, ancor prima 
della giustezza della sua visione po
litica, trova terreno fertile nella 
aderenza alla realtà e nelle linee di 
sviluppo della società civile. A que
sta crescita non ha fatto riscontro 
negli altri partiti un'iniziativa poli
tica coerente, globale e soprattutto 
di lungo respiro che non si limitasse 
a impennate tardive su singole e li
mitate questioni, come è stato il 
caso dei socialisti. 

Forza vera 
e presunta 
dei comunisti 

Va da sé che la forza di cui oggi i 
c~munisti dispongono non riposa 
sulla quantità di consensi ottenuti 
il l 5 giugno, verosimilmente desti
nati ad accrescersi, o sulla ranro de
clamata solidità del suo impianrc. 
organizzativo, certamente non suf
ficente a far fronte at difficili e 
complessi problemi del momento e 
dell'immediato futuro. Sta invece 
nel fatto che i comunisti si presen
tano al paese con una identità e 
con una iniziativa abbastanza pre
cisa e stabile: l'incontro insostitui
bile tra le grandi forze democrati
che e popolari a tutti i livelli. 

Il compromesso storico si farà, 
ci sembra, proprio per queste ra
gicni di fatto . E' un processo che 
giorno per giorno viene alimentato 
dal rafforzamento dei tessuti uni· 
tari nelle fabbriche, nelle scuole, 
nei quartieri, e sui problemi di scat· 
tante attualità come quello dell'a
borto o delle iniziative economiche. 
Se è vero - come sembra ormai 
ammettere perfino Ugo La Malfa 
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- che senza i comunisti oggi non 
si governa, è altrettanto vero che 
non si potrà governare prescinden
do dallo specifico contributo idea
le e politico del Pci. Altrimenti il 
voler associare i comunisti al go
verno, in qualunque forma e for
mula, rischia di far scadere il com
promesso storico in una operazione 
di potere che ne svilisce la portata 
innovativa e la carica eversiva che 
essa rappresenta per il costume e 
per il personale politico del nos!ro 
paese, non escluso quello socialista. 

Irrinunciabile 
il rinnovamento 
della Dc 

convegni del cespe 
e movimento salvemini 

Crisi economica 
al microscopio 

di Laser 

cui all'interno dello stesso partito • Per tre giorni, tra il teatro Eli-
comunista si accentua il valore e la seo e il salone dell'Albergo Miner-
portata del compromesso storico. va, i temi più scottanti della situa-
Commentando la tesi di Franco zione economica italiana, i suoi con· 
Rodano sul futuro del partito cat- dizionamenti e i suoi vincoli inter-
tolico abbiamo segnalato sull'Astro- nazionali, le questioni assai spino-
labio il « dibattito ermeneutico » e- se delle compatibilità interne del 
sistente nel Pci su questo proble- nostro sistema produttivo, sono sta-
rna. Alcuni dirigenti infatti sembra- te al centro di un dibattito serrato 
no accettare e intendere il compro· e costruttivo cui hanno preso parte 
messo storico solo in modo contin- i maggiori studiosi di economia del 
gente e a medio termine, lasciando nostro paese (da Sylos Labini, ad 
allo sviluppo della situazione le e- Andreatta, da Luigi Spaventa a Lu-
ventuali ulteriori scelte di alleanza. cio lzzo ), cattedratici prestigiosi stra-
Ci sembra che in quest'ultimo caso nieri come Modigliani (MIT) o Nu-
venga meno la stessa ragione di es- ti (Cambridge), politici italiani di 
sere della iniziativa comunista. Il tutto l'arco costituzionale (Giolitti, 
problema non è un rimpasto di go- La Malfa, Gerolimetti ecc. ecc.) e 
verno più o meno profondo ma non italiani {quasi tutti i paesi della 
l'avvio, definitivo, di un nuovo cor- comunità erano m qualche modo 

Il rischio di uno scadimento so politico che non privilegi una rappresentati). 
componente sull'altra ma che espri- L'' · · · ., h 

P
ragmatico del compromesso sto- 1ruz1atlva p1u corposa c e pren· 

me innanzitutto un nuovo modo di d 1 d 1 · · 
rico ci sembra che vada denunziato eva e mosse a una re azione m-
con molta fermezza . La sterilità del- far politica. • troduttiva di Eugenio Peggio e si 
le critiche e delle riserve di carat- articolava in almeno una ventina di 
tere ideologico che le varie compo- comunicazioni scritte, è quella pre-
nenti politiche avanzano nei riguar- sa dal CESPE, il centro studi di 
di della proposta comunista na· politica economica del PCI; merco-
scondono il pericolo di un frain- ledl sera (il 17 marzo) alcuni tra i 
tendimento 

0 
peggio di un equivo- protagonisti del dibattito deli'Eliseo 

co. Quello di coinvolgere i comu- si sono poi ritrovati, per iniziativa 
nisti in modo frammentario e par- UNA LETTERA del Movimento Salvemini, nel salo-
ziale, mettendo da parte la spinta DEL P.G. PAULESU ne - appunto - dell'Albergo Mi-
a! rinnovamento profondo di cui il nerva, quasi per una ulteriore messa 
paese ha bisogno. Milano, 20 marzo 1976 a punto delle proprie posizioni. 

Il rinnovamento del paese infat- Due osservazioni preliminari mi 
d l 

Pregiatissimo Signor Direttore, 
ti - e questo è il senso e compro- d S d sembrano quanto mai pertinenti. La 

l 
nel numero 4 el uo quin ici-

messo storico - o passa per a nale a pagina 15, in un servizio a prima riguarda la straordinaria par-
Dc o è destinato al fallimento ritor- tecipazione di pubblico al dibattito. 

f d 
firma del Sig. Paolo Gambescia, è 

cendosi contro le stesse orze emo- Un pubblico composto prevalente-
scritto testualmente: 

cratiche. L'esperienza cilena, anche d 1 mente ma non esclusivamente di gio-
l « Paulesu è stato ospite e neo 

se lontana per molti versi, ce o ri- miliardario (ricercato da parecchie vani, appassionato a una discussio-
corda. Non si tratta di prendere su- d 1 ne talvolta cohdotta in termini rigo-Questure e a Fisco) Franco Am-
pinamente atto dei condizionamenti rosamente spco·alistici: segno della 

brosio ». 
internazionali, ma di operare con- 1 · d maturazione di un gruppo assai va-Poiché a notizia non rtspon e a 
cretamente in modo produttivo, sto di studiosi di economia e contem-verità, La prego, a termini e con le 
proprio mentre la nazione attraver- modalità di cui all'art. 8 Legge 8 poraneamente dimostrazione di come 
sa questo difficilissimo momento febbraio 1948, n. 4 7 , disposizioni i temi della nostra politica econo
economico e politico. Dal momento sulla stampa, a voler pubblicare la mica siano all'ordine del giorno del
che la rivoluzione non si può au- · l'intera opinione pubblica nazionale. 

presente smentita. 
spicare e indietro, speriamo, non Cordialmente Suo In questa stagione di congressi 

lf~ si può tornare. - poi - le due manifestazioni -
1,1 Sarprende quindi la diversità con Salvatore Paulesu collocate tra le assise del PSDI e 
(-~~....._~~~~~~~~~~~~..L.~~~~~~~~~~~......J1-~~~~~~~~~~~ -7 
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convegni del cespe 
e movimento salvemini 

quelle della DC - sono venute ad · 
assumere un loro timbro particolare, 
un significato politico che, contra
riamente a quanto avrebbe potuto 
pensare un osservatore superficiale, 
non aveva affatto il tono prevalente 
della contrapposizione polemica e 
della denuncia, quanto quello di un 
richiamo realistico ai dati c:lella si
tuazione economica: un tentativo di 
individuare linee di intervento e di 
soluzione, uno sforzo convergente 
per cominciare ad uscire dal tunnel 
della crisi. Non credo che la cosa 
fosse ben chiara nella mente degli 
organizzatori fin da quando le ini
ziative furono decise: sta di fatto 
che esse - rifiutando la logica che 
ha finito col prevalere nei congressi 
dei partiti (logica di schieramenti, 
di formule politiche talvolta proiet
tate in un futuro quanto mai ipote
tico) - hanno marcato un richia
mo assai opportuno ai problemi del 
presente, alla loro dimensione dram
matica, all'intreccio che - oggi -
la crisi italiana ha con la crisi e la 
situazione complessiva dell'economia 
europea e mondiale. 

E non è certamente colpa di chi 
ha assunto iniziative di questo ge
nere se la « stagione dei congressi » 
è apparsa - vista dall'Eliseo o dal 
Minerva - un po' troppo viziata· 
da una sorta di sclerosi partitica, 
raccolto ognuno (PSI-PSDI-DC) nel
lo sforzo di dare una soluzione alla 
propria crisi interna più che capace 
di riconoscere le origini nella cri
si generale della società italiana e 
del mondo occidentale in genere; at
tenti fin troppo i congressi a ritro
vare i termini storici e filosofici del
'la identità di ciascuno, piuttosto che 
decisi a scelte operative precise sul 
terreno scottante della politica eco
nomica. 

Anche dall'Eliseo (e dal Minerva) 
non sono venute evidentemente in
dicazioni miracolistiche. Direi al con
trario che le vie facili, taumaturgi
che, sono state rigorosamente scar
tate, sia quella di un ritorno alla au-

8 

tarchia, sia quella delle « trovate • 
monetarie o delle manovre generica
mente restrittive del credito. 

La -onstatazione forse più amara 
che è emersa dal dibattito è che, in 
presenza di una crisi distruttiva dal
le dimensioni inusitate, e dopo che 
varie crisi cicliche avevano forse 
preannunciato la possibile tempesta 
e ceuamente ammonito sulla urgen
za di creare canali adeguati di in
tervento, ci si è ritrovati con la so
lita arrugginita strumentazione in 
mano: elevamento del tasso di scon
to, stretta creditizia, stangata fisca
le nel settore delle tasse indirette. 

Le dimensioni della crisi sono no
te anche nei suoi condizionamenti in
ternazionali: abbiamo toccaco i 15 
miliardi di dollari di indebitamento 
con l'estero (ci costeranno per dieci 
anni circa il 6 per cento del reddito 
nazionale), un tetto oltre il quale è 
impossibile andare: la svalutazione 
della lira se da una parte offre una 
boccata di ossigeno (o una iniezione 
di droga pesante?) alla nostra espor
tazione, rende più grave il peso del
le importazioni in un paese che fon
da la sua economia nella trasforma
zione di materie prime che non ha; 
il deficit di petrolio della nostra bi
lancia dei pagamenti è aggravato dal
l'incredibile deficit del settore ali
mentare e del legno che dà la misura 
della grande maceria cui è stata ri
dotta la nostra agricoltura; i condi
zionamenti internazionali rischiano 
di diventare subordinazione e rinun
cia alla indipendenza nazionale. 

La polemica si è fatta particolar
mente viva per la presenza del prof. 
Modigliani che già sul « Corriere » 
aveva ripetutamente affermato che 
la chiave di volta del problema era 
la stabilizzazione se non la riduzio
ne dei salari. Bisogna dare atto a 
Modigliani di essere coerentemente 
rimasto sulle sue posizioni e di a
verle coraggiosamente sostenute in 
un ambiente dove pochissimi erano 
disposti ad accettare il principio che 
una crescita dei profitti sia (alme-

no in Italia) ragione sufficiente per 
un aumento degli investimenti. 

Gli interventi dei sindacalisti (La
ma, Trentin, Garavini) davano del 
resto la misura esatta del senso di 
responsabilità delle confederazioni e 
di che cosa significhi rn un paese 
come l'Italia puntare sulla occupa
zione più che sulla rivalutazione sa
lariale. 

Sullo sfondo c'era comunque il 
problema della crisi delle strutture 
:natali che - tanto per stare al so
lo terreno economico - non sono 
m grado di selezionare il credito 
malgrado che il sistema bancario sia 
al 90 per cento in mano pubblica, 
non sono in grado di controllare la 
esportazione illecita di capitali ben
ché esistano strutture e leggi in ma
teria, non sono in grado li rastrel
lare liquidità attraverso 11 sistema 
fiscale se non ricorrendo alle tasse 
indirette (possibilmente riscosse da 
strutture diverse da quelle statali 
come è il caso della benzina). 

E a questo punto e da questo qua
dro che sono emerse all'Eliseo le 
conclusioni di Amendola e al Miner
va la proposta di Barca. 

Amendola ha chiesto (soprattutto 
dopo la denuncia documentata di 
Spaventa del marasma in cui il Mi
nistro del tesoro ha cacciato la no
stra stessa politica monetaria negli 
ultimi mesi) che venga sostituito 
Colombo, che si offrano sul piano 
della lotta all'evasione fiscale e alla 
fuga di capitali esempi convincenti, 
che - rifiutata ogni forma di autar
chia - l'Italia sappia far valere me
glic le sue capacità di negoziazione 
nei consessi internazionali, che il ful
cro della nostra politica economica 
srn la difesa del potere d'acquisto 
della lira distribuendo secondo equità 
i carichi che oer tutti ne derivano. Il 
corollario politico del discorso di A
mendola era la sostituzione del go
verno monocolore con un altro do
tato di ben diversa base di consen
so e di ben più consapevole senso 
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di responsabilità di fronte al paese. 
All'Eliseo c'erano anche gli uomi

ni della FIA T e della Montedison: 
hanno preso la parola e (soprattutto 
Ratti) hanno detto cose tutte collo-
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cabili nel quadro che il convegno 
veniva delineando. 

Al Minerva c'era anche Andreatta 
che ha difeso con molta dignità in
tellettuale la linea da lui seguita nel 

corso delle ultime vicende. C'era 
una punta di amarezza in certi ri
svolti del suo discorso come di chi 
si sia trovato ad adempiere ad un 
ruolo di non completo gradimento. 

Al Minerva Barca ha precisato una 
delle sue proposte fondamentali ac
cennando anche a qualche elemento 
di teorizzazione. Visto che - ha 
detto - tutti siamo d'accordo che 
bisogna dare la priorità agli investi
menti (e soprattutto a taluni bloc
chi pubblici di investimento), visto 
che c'è una liquidità eccessiva del 
mercato che nasce anche dai residui 
attivi pelle regioni e dei comuni, 
istituiamo un deposito centralizzato· 
e infruttifero presso il Tesoro di 
tutti i fondi destinati ai poteri loca
li stabilendo che la alimentazione di 
quel deposito per le opere pubbli
che o gli investimenti hanno la pre
cedenza su ogni altra spesa e che, 
per il prelievo, sarà sufficiente un 
documento di certificazione (regio
nale o comunale) relativo allo sta
to di avanzamento dei lavori. 

Sarebbe un modo per capovolgere 
la logica che attualmente presiede a 
gran parte delle attività statali e 
non statali e forse anche una leva 
indiretta per tentare di mettere 
ordine nella giungla retributiva, per 
comprimere il parassitismo del ter
ziario. Temi questi ultimi che, insie
me a quello dell'assenteismo, sono 
stati anche essi parte significativa del 
dibattito nello sforzo dichiarato di 
uscire fuori da uno stato assisten· 
ziale e clientelare che non so fino 
a che punto possa essere definito 
populista, ma che è certamente non 
-solo il contrario di una struttura so
cialista ma anche di una visione de
mocratica avanzata operante in una 
moderna società industriale. 

L. 
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aborto 

Acrobazie 
per una legge 

di Giuseppe Branea 

• I d.c. hanno parlato chiaro: 
vogliono che l'abo:to continui ad 
essere un delitto per la legislazione 
italiana (a parte l'eccezione dell'abor
to terapeutico inteso in senso stret· 
to). Alcuni socialisti o per lo meno 
le loro punte assai vicine al partito 
radicale continuano o riprendono a 
volere (oltre alla depenalizzazione 
totale) la liberalizzazione totale del
! 'aborto. Sono due posizioni estreme 
che ora come ora non convincono. 

Non convince quella dc perché es
sa, riaffermando la regola della pu
nibilità dell'aborto, in termini poli
tici sigriifica soltanto una cosa: che 
si vuole porre una pietra definitiva 
su questo problema modemo, sentito 
e sofferto oramai dalle fol!e, risol
vendolo in modo anJico e Jradizio
nale Si ha la sensazione, fondata 
arrche su sortite e facci non più re
centi, che il modello dc di disci
plina dell'aborto sia del tutto uguale 
a quello del codice vigente: la nuo
va legge per loro avrebbe in fondo 
soltanto lo scopo di riportare l'abor
to terapeutico, depenalizzato dalla 
pronuncia della Corte costituzionale, 
alle proporzioni che aveva prima di 
questa ultima sentenza. Cioè sareb
be lecito solo in casi estremi, quan· 
do la donna vi sia costretta per sal
varsi da un pericolo attuale e altri
menti inevitabile di un danno gra
ve alla persona, sempreché il fatto 
(aborto) sia proporzionato al perico
lo. Un progetto di legge dc propo
neva in un contesto severo pene 
gravi per i medici che avessero con· 
sentito l'aborto terapeutico quando 
il pericolo per la madre non fosse 
così grave. Era una norma deterren
te, che avrebbe costretto gli oste
trici a negare sistematicamente per 
timore della pena la necessità dello 
aborto. Ora bisogna che i d.c. si ren
dano conto come il problema, ora
mai esploso drammaticamente, non 
sia di quelli che possono essere ri
solti con formule ambigue. Ritor
nerebbe subito, ~ a volta di corrie
re ». 
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L,altra posizione, quella socialra .. 
dicale, sollecita le nostre speranze 
(di noi che appunto vorremmo un 
aborto generalizzato e protetto), ma 
non ha alcuna possibilità di vittoria: 
alludo naturalmente ad una vittoria 
parlamentare. Insistervi significhe
rebbe esasperare la DC e infastidi
re l'ampia fascia laica che vuole al 
più presto una legge discreta, ma 
moderna. Inoltre la liberalizzazione 
totale troverebbe qualche ostacolo 
presso la Corte costituzionale: sì che 
non vale la pena di insistervi con 
nessuna probabilità di sfond.ire. Non 
resterebbe che il referendum; ma il 
referendum può soltanto depenatz. 
zare l'aborto, non tutelarlo con h• 
assistenza medica gratuita. L'inter· 
ruzione della gravidanza sarebbe la· 
sciata in cerci ambienti al dominio 
delle empiriche e delle fattucchiere. 
So che l'ala estrema delle femmini
ste così intende la liberalizzazione 
dell'aborto; ma forse questa è una 
tesi provocata dalla giusta esaspc· 
razione per le resistenze dc: acco
glierla significherebbe propugnare 
un nuovo tipo Ji aborto clandesti· 
no. Se ci sarà il referendum ci bar· 
teremo come per il divorlio; ora, 
però, cerchiamo di avere in parla· 
mento qualcosa di concreto. 

Non ci sono ragioni dottrinarie 
o teologiche che impongano di man· 
tenere le norme repressive sull'abor· 
ro. I cattolici, senza transigere sul
la loro fede, possono tranquillamen· 
te consentirne la depenalizzazione 
parziale. Infatti anche chi condano~ 
l'interruzione della maternità non è 
detto che debba sostenerne la re
pressione penale: insomma si può 
essere contrari all'aborto, condan· 
narlo moralmente, ritenere peccatri
ce la donna che lo pratica e nel 
tempo stesso non pretendere Ja re
clusione di chi procura l'aborto e 
della madre che lo vuole; la quale 
si punisce da se stessa aff roncando 
il trauma dell'aborto che è ad un 
tempo liberazione e sofferenza, poi 
rimorso. Del resto nessun cattolico 

ha mai protestato contro le norme 
del codice vigente, che prevede per 
chi cagiona l'aborto una pena assai 
minore di quella comminata all'omi
cida. Dunque l'interruzione della 
gravidanza non è un vero e proprio 
omicidio neanche per chi ritiene che 
l'uovo fecondato sia già una crea· 
tura vivente. Ma, se non è un vero 
e proprio omicidio, perché dovreb· 
be essere necessariamente un delit· 
to? Ebbt:ne, il disegno di legge su 
cui si discute alla Camera in fondo 
:ion è più che una parziale depenaliz
zazione dell'aborto (accompagnata 
soltanto dall'assistenza gratuita alla 
donna). Perciò la DC, se si astiene, 
non viola né dogmi né principi dato 
che, ripeto, non ci sono dogmi né 
;>rincipi che impongano la reclusio
ne per l'aborto. 

Queste considerazioni, del resto 
ovvie, devono averle fatte mental
mente i d.c. quando in un primo 
tempo decisero di non resistere al 
progetto di legge sull'aborto. Adesso 
invece resistono, si oppongono, con
trattaccano piuttosto duramente. 
Perché? Non certo per motivi dot· 
trinari, lo si è detto. Dunque ci so· 
no ragioni politiche. Lo fanno solo 
perché la Chiesa si è gettata nella 
mischia e difende a lancia e spada 
!a legislazione repressiva? Non lo 
credo. Altre volte han saputo esse· 
re più elastici anche dinanzi alle 
pressioni vaticane. L'irrigidimento 
dell'ultima ora non può avere che 
ragioni più profonde. Ma quali? Mo
tivi elettorali no poiché il 15 giugno 
è stato anche conseguenza dell'o
scurantismo antidivorzista: segno 
che questi irrigidimenti fanno per· 
dere voti invece di procacciarne. E 

'allora? Si può pensare ad un ritorno 
stizzoso delle correnti integraliste o 
assai moderate, più audaci perché di 
fatto coperte dall'onesta democrazia 
dt Zaccagnini. Ma, se la cosa non 
è da escludere a priori, difficile è che 
e~sa sola sia la causa di questa ino
pinata resistenza alla legge sull'abor
to: infatti anche altre correnti dc 
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resistono compatte alle proposte dei 
laici. Qualcuno ci vedrà un braccio 
forte contro il PSI ( iitdubbiamente 
assai impegnato in questo campo) 
per indurlo a ritornare nel quadra
to del governo; ma sarebbe troppo 
ingenuo ritenere che la pressione 
possa andare a buon fine dopo il 
congresso socialista: perciò anche 
questa interpretazione dei fatti non 
sembra esatta od esauriente. 

Tutte insieme od altre ancora pos
sono essere state le ragioni dell'ir- ·
rigidimento dc; ma chi guarda dal
l'esterno e non solo a questo pro
blema ne trac certamente un'amara 
impressione: sembra che si voglia 
fare la politica del tanto peggio tan
to meglio. Esterrefatta dopo il re
ferendum sul divorzio e le elezioni 
del 15 giugno la DC aveva piegato 
una parte delle sue bandiere non 
sapendo più che fare . Ora le rialza 
chiudendo la finestrella aperta verso 
i comunisti, addormentando gli stru
menti di attuazione di riforme già 
decise (es. RAI-TV), rompendo col 
mondo laico ormai concorde sullo 
aborto. Dunque si vuole un'altra 
crisi o si sognano elezioni anticipa
çe? Ma, se è cosl. nessuno potrà to
glierci di testa che si voglia creare 
confusione anche per nascondere la 
incapacità ad affrontare la crisi eco
nomica. Insomma, per loro, meglio 
le elezioni anticipate, pur coli 'eco
nomia in fallimento, che una nuova 
vittoria dei laici . Niente legge sullo 
aborto, domani scioglimento delle 
Camere e niente referendum. Questo 
vogliono? Ma questo non è un com
pleto fallimento della loro azione 
politica? Ci pensino, ci ripensino; 
se è vero che qualcuno là dentro ha 
il « senso dello Stato » non si lasci 
risucchiare da ritorni di tipo triden
tino. 

Del resto, per riprendere il discor
so sull'aborto, la loro resistenza non 
cancella la sentenza della Corte co
stituzionale: e la pronuncia della 
Corte Costituzionale consente l'inter
ruzione della gravidanza quando la 
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sua prosecuzione rappresenta un se· 
rio pericolo anche futuro per la sa
lute fisica o psichica della donna. 
Ebbene, le situazioni previste dal 
progetto di legge unificato, costitui
scono di per sè fonti di grave turba
mento psichico della madre. Volete 
costringere una donna a tenersi in 
corpo il figlio di una violenza car
nale o di un incesto od un mons/rum 
o comunque una creatura che non 
potrà mantenere? Ma, se la costrin
gete, come potrà rimediare al turba-

mento psichico che quei fatti hanno 
prodotto certamente in lei, tanto è 
vero che si è decisa per l'aborto? 
Insomma, colla sentenza della Corte 
avanti agli occhi, il giudice ordina
rio potrebbe fin d'ora consentire lo 
aborto nei casi previsti dal proget
to di legge a cui si oppone il parti
to di maggioranza. 

Riflettano i DC: questa prova di 
forza non giova né a loro né al 
paese. 

• 
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Inquirente: 
passato e avvenire 

di Carlo Galante Garrone 

• Una grossa delusione (grossa an
che perché del tutto inattesa) mi ha 
dato il segretario del Partito Socia
lista Italiano, De Martino, nella re
lazione di apertura del quarantesi
mo congresso, quando si è so~fer
mato sul tema degli «scandali»: 
che in questi ultimi anni, si sa, han
no bagnato anche, e non di rado, 
l'orticello socialista (e non vuol di
re se assai più copiosa è stata la 
pioggia che ha investito il terreno 
democristiano: dopo tutto, la pro
porzionale ha le sue esigenze). 

Sarebbe stato necessario e dovero
·so, penso; una volta affrontato co
raggiosamente l'argomento, non tan
to manifestare buoni propositi per 
l'avvenire, quanto riconoscere con 
rigorosa chiarezza le colpe dcl pas
sato, senza andare alla ricerca di di
scutibilissime al/enuanti e, men che 
meno, dell'esimente di un preteso 
« stato di necessità ». E invece no. 
De Martino ha « aggredito » il te
ma con validissime osservazioni (ri
levando, ad esempio, che « condizio
ne pregiudiziale e necessaria » per 
contrastare un «clima estremamente 
allarmante, nel quale si diffonde la 
sfiducia » è che « i partiti, compre
so il partito socialista, siano senza 
macchia alcuna», cd aggiungendo al
tri:s1 che la sola « reazione convin
cente » sarebbe costituita dal « riti
ro dalla politica delle persone coin
volte negli scandali » ): ma, lungo 
la strada del discorso, altre e ben 
diverse considerazioni si sono so
vrapposte a quelle, ineccepibili, ora 
ricordate, e così sono comparse al
l'orizzonte le al/enua11ti e la discri
minante di cui ho parlato, e il qua
dro ha perso la primitiva e rigorosa 
chiarezza e si è fatto confuso ed 
incerto. E magari si fosse trattato, 
soltanto, di incertezza di contorni. 
Purtroppo non è cosl. Purtroppo (e 
qui è la ragione della mia grossa 
delusione) Dc Martino è andato più 
in là: perché, non contento delle at
tenuanti generiche (che non si nega
no a nessuno) e neppure dello « sta-
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to di necessità» (che presuppone 
pur sempre l'esistenza di un fatto 
obiettivamente antigiuridico), è ar
rivato, alla fine del discorso, addi
rittura all'assoluzione dei peccatori 
per inesistenza di reato ... 

Non sono d'accordo, naturalmen
te. Già ho ricordato che le attenuan
ti non si negano a nessuno: e perciò 
non vale la pena di discuterne. Ma 
dove sta di casa lo « stato di necessi
tà»? e quali argomenti possono es· 
sere addotti a giustificazione dell'as
soluzione per inesistenza di reato? 

Ha detto De Martino: « Siamo, 
fra tutti, quelli che hanno maggior
mente sofferto dello stato di cose 
preesistente alla legge di finan1.ia
mento dei partiti. Erano dieci anni 
che chiedevamo questa legge, m· 
contrando sempre resistenza sovrnt
tutto della OC, ma non solo della 
OC, fino a quando gli scandali del 
petrolio hanno costretto tutti a guar
dare in faccia la verità. Alla man· 
canza di autofinanziamento con le 
quote degli iscritti si è provveduto 
con ifinanziamenti i più eterogenei. 
Ma se per i partiti borghesi essi era
no in qualche misura tollerabili, per 
noi erano qualcosa di contrario alla 
nostra natura. Peggio ancora se i 
finanziamenti provenivano da con
cessioni, magari legittime ed in sé 
lecite, da parte di autorità di gover
no o di pubblici poteri. Entrato nel 
centro-sinistra anche il PSI ha sog
giaciuto a tale pratica, sebbene in 
modo da salvaguardare la propria 
autonomia, perché non ha mai su
bordinato ad essa le sue decisioni 
politiche. 

Gli amministratori del partito che 
assicurarono i finanziamenti fecero 
quel che era imposto dalle necessi
tà di far sopravvivere il partito, i 
suoi giornali, le sue possibilità di 
aiuti verso i compagni dei vari pae
si, che lottavano contro il fascismo. 
I mezzi erano riprovevoli, ma il b· 
ne era nobile. Essi non possono ve· 

nir censurati ed è stato giusto che 
i commissari socialisti della com
missione inquirente assumessero la 
posizione che hanno assunto, tanto 
più che non vi sono elementi dai 
quali risulta l'esistenza di veri e 
propri fatti di corruzione ». 

Stato di necessità che sarebbe ve
nuto meno soltanto con la provvi
denziale legge sul finanziamento dei 
partiti? No, compagno De Martino. 
Questa giustificazione non vale, per
ché è evidente (per chi crede all'u
no e all'altra) che il diavolo non a
vrebbe mai potuto e dovuto veni
re a patti con l'acqua santa; o, in 
altre e più concrete parole, che la 
fonte e la « causale » dei non disin
teressati finanziamenti clandestini (è 
lo stesso De Martino a riconoscere 
la correlazione fra versamenti e con
cessioni « magari » - e perciò non 
sempre - « legittime ») avrebbero 
pur sempre dovuto richiederf" 
una particolarissima attenzione e im
porre, quanto meno in taluni casi, 
un netto rifiuto (che, purtroppo, so
no del tutto mancati). 

E che dire, poi, della difesa ad 
oltranza del misericordioso atteggia
mento della commis~ione inquirente 
(più esattamente: della sua maggio
ranza)? Quali elementi ha il segre
tario del PSI per dare dieci e lode 
ai commissari socialisti che con i 
colleghi democristiani hanno fatto 
quadrato a protezione dei ministri 
implicati negli scandali e per senten
ziare che « veri e propri fatti di 
corruzione non esistono »? Non gli 
bastava, nella facile previsione della 
plenaria indulgenza che fra qualche 
settimana sarà largita dalla commis
sione inquirente, rimettersi pura
mente e semplicemente al giudizio di 
chi dovrà o dovrebbe decidere con 
cognizione di causa (e astenersi dal
la pronuncia di sentenze del tutto 
gratuite e immotivate)? De Martino 
è un finissimo giurista: e dovreb
be sapere, mi pare, che non si pro-
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nunciano mai scntenu - di con
danna o di assoluzione - sul fragile 
fondamento del e sentito dire». 

Storti se ne va 
ma la Cisl 
non cambia: 

1 
si «rifonda» 

1 di Carlo Zanda 

cctta (e scicx:ca) faziosità non rico- • Dopo diciotto anni di acrobazie I 
nosccre il valore di queste e di aJ- per tenere in mano Ja « sua » Cisl 
tre affermazioni del ministro Boni- Bruno Storti si è finalmente decis~ 
facio (e cosl di quelle relative al a « passare la stecca ». Non gli è 
dovere di assicurare l'esercizio dei riuscito di mettere a segno il gran 

Per una grossa (e inatteSa) delu- diritti di difesa in tutto l'arco dci colpo che sognava (la grande orga
sionc, una grossa (e attesa) confer- procedimenti di accusa contro i mi- nizzazione unitaria con la Cisl in fun
ma: le sagge e illuminanti parole nistri: anche se, mi sia consentita zione di perno e lui, magari, scgre
pronunciatc dal ministro di grazia la boutade, davvero non credo, alla tario generale), non ha potuto te
e giustizia, Bonifacio, a conclusione luce ddl'csperienza acquisita nella nere a battesimo la più credibile 
della discussione generale, in Sena- commissione inquirente, che i mini- unità organica a tre, si consolerà fa
to, del disegno di legge relativo al- stri, e anche i « laici » concorrenti cendo il padre della patria dalla pre
la pubblicità delle sedute della com- nei reati ai ministri attribuiti, pos- sidenza del Cnel riformato. La ma
missione inquirente. Perché parlo sano trovarsi in difficoltà per man- no che lascia da giocare al suo suc
con tanto compiacimento di un in- canza di difensori ... ). Auguriamoci cessore presenta tutte le incognite e 
tervcnto che, considerata la sostan- che la finestra aperta da Bonifacio le difficoltà dei giochi « al buio ». 
zialc e concordia» di tutti i gruppi sull'orizzonte ci consenta di intrav- La Cisl del trapasso da Storti al 
parlamentari nel varo dc1b legge, redere, fra non molto, la luce di un dopo-Storti è una organizzazione nu
potrebbc anche considerarsi di se- nuovo giorno: e che non sia chi, mericamente forte, molto eteroge
condaria importanza e di modesto ri- nel governo o nel parlamento, si nea, che è riuscita a liberarsi del 
lievo? La ragione è semplice. Per- affretti a richiuderne i battenti. pericolo scissionista e di Scalia, ma 
ché, vorrei dire, pur nell'apparente • che, come tutto il movimento sin-
semplicità dd tenu, il ministro &- dacaJe, comincia a roffrire in forma 
nifacio ha saputo e voluto mettere grave del mancato adeguamento del 
in rilievo, e additare, qudJo che do- quadro politico ai mutamenti inter-
vrebbc essere lo spirito animatore venuti nel paese attraverso le tappe 
dell'opera di un legislatore democra- fondamentali del referendum sul cli-
tico. Avrebbe anche potuto, il guar- vorzio, delle elezioni regionali del 
dasigilli, limitarsi a prender atto giugno '75, del crollo del centrosi-
dell'univcrsale consenso dell'assero- nistra, dell'aggravarsi minaccioso 
bica all'approvazione della legge, od della crisi economica. La Cisl nel 
a ricordare quanto resti ancora da CONGRESSO STORICO suo complesso ha intuito una cosa: 
fare, una volta approvata la legge SULLA RESISTENZA che la mancata trasformazione della 
sulla pubblicità delle sedute dell'io- società secondo il modello indicato 
quirentc, per riportare finalmente Si terrà a Firenze tra il 25 e negli ultimi anni dal sindacato la 
e definitivamente le norme sui pro- il 29 marzo un Congresso dedi- costringe, ora, a fare i conti con 
cedimenti di accusa contro i mini- cato alla storia · della Resisten- la Democrazia cristiana, e che la 
stri e nell'orbita » della U>stituzio- za indetto dall'Istituto storico ricerca di una nuova e originale for
nc (un'orbita quasi del tutto igno- che ha sede centrale a Milano mula in grado di governare il paese 
rata dalla legge, tuttora vigente, del e che ha a Firenze uno dei suoi (con o senza il Pci, con o senza la 
1962). E invece Bonifacio ha volu- istituti consociati. Ne era sta- Dc) le impone un chiarimento con 
to, giustamente, andare più in li: e ta prevista la convocazione per il partito da cui era andata· progres· 
sottolineare il grande valore di que- il· Trentennale della Resistenza sivamente emancipandosi. 
sto e primo passo » dcl legislatore, che solennizzava insieme quel- Esperienza singolare questa della 
osservando, con semplicità e con a- lo dell'Istituto milanese fonda· Cisl. Espressione di un pluralismo 
lore, che esso potrà costituire l'ini- to dopo la Liberazione. Supe- che non ha eguali in nessun altro 
zio dell'attacoo al sistema che oggi rate le difficoltà del momento, movimento sindacale di nessun altro 
ancora ci regge, un sistema protet- il Congresso ha ripreso il pro- paese industrializzato, a volte persi
to dal segreto, mentre la democra- gramma già previsto, de:Hcato no in anticipo - malgrado le origi
zia (ecco un concetto caro, e giusta- non a celebrazioni elogiative ma ni - sui grandi temi (l'autonomia, 

a particolari studi di approfon- quanto meno sul piano formale) che 
mente caro, anche a Stefano Rodotà) dimento scientifico e a un rie- fanno diverso il nuovo sindacato, la 
si fonda sull'informnione. seme del periodo successivo al- Cisl si è sempre trovata nella con-

Sarebbe davvero indice di precon· la liberazione. dizione di inseguire qualcosa (chia· 
/-~~-L..~~~~~~~~~~-1..~~~~~~~~~__J.__~~~~~~~~~__J 
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storti se ne va ma la cisl 
non cambia: si « rifonda » 

miamola pure indcntità). Neppure la 
componente sindacale socialista -
che giustamente accetta con molto 
disagio la divisione nei tre filoni 
Cgil, Cisl, Uil - ha mai sofferto 
tanto di un cosl profondo malesse
re culturale. 

L'annuncio dell'abbandono di 
Storti riapre probabilmente una nuo
va fase di malessere. Con la stecca 
che prenderà in mano quale naturale 
successore, Macario, attuale numero I 
due della Cisl, giocherà una partita I 
molto accorta. La linea di centro di 
cui è portatore non risolve nessuno 
dei problemi culturali che la gestio
ne Storti, troppo tesa ad affermare 
anche all'interno la formula dcl« po
tere contro potere», ha lasciato a
perti, ma può costituire un filtro 
ide<1lc per il passaggio da questa al
i'« altra» Cisl. Con una sola riser
va: una segreteria che si limitasse a 
svolgere la funzione dcl moderatore, 
lascerebbe troppo spazio di manovra 
a chi oggi spinge per ricacciare la 
Cisl nel budello del collateralismo. 

Di tuuo ciò in casa Cisl si è co
minciato a discutere esplicitamente 
nei tre giorni dcl consiglio generale 
di metà marzo (25-16-17), alla vigi
lia del congresso democristiano, ne
gli stessi giorni in cui comparivano 
nelle librerie due volumi in cui il 
rapporto tra Dc, società e sindacato 
costituisce il tema centrale ( « Sin
dacato e classi sociali», di Sergio 
Turone, edizioni Laterza; « L'occu
pazione del potere. I democristiani 
'45-'75 »,di Ruggero Orfei, edizioni 
Longancsi). Quasi contemporanea
mente, bisogna aggiungere, La Mal
fa proponeva la sua ricetta per usci
re dalla crisi, un incontro tra tutti 
i partiti democratici dal Pii al Pci 
per un accordo sulle scelte econo
miche di fondo. 

Con quest'ultima proposta si è 
chiuso il triangolo delle posizioni 
che la sinistra è andata sviluppando 
negli Jltimi tempi. Dapprima con 
l'indicazione di un nuovo rapporto 
con il ceto medio e il suo corolla
rio del compromesso storico prospet-

14 

tata dal partito comunista, e più 
recentemente con il dibattito sull'al
ternativa sollecitato dal partito so
cialista assieme ad un abbozzo di 
via socialista al controllo dello svi
luppo, frutto di quella ricerca di 
modelli partecipativi di cui ha par
lato Federico Mancini aggiungendo 
che questo filone è da tempo dive
nuto la « bandiera di tutto il socia
lismo», da Schtnidt a Palme, d11 
Kreisky a Mitterrand. 

Ad ogni successiva fase di elabo
razione di queste strategie non cor
rispondono necessariamente conse
guenti aggiustamenti di linea sinda
cale. Rimane però per ogni compo
nente una indicazione politica ~u 
cui lavorare e su cui costruire un 
rapporto con le categorie e i diversi 
ceti sociali. Lo sresso non può dirsi 
della Cisl. L'unica bandiera che le' 
ha passato la Dc sono trent'anni di 
malgoverno, la disfatta morale del
la sua classe dirigente, la più asso
luta mancanza di prospettive. Di
chiarate impraticabili sia l'alterna
tiva di sinistra che il compromesso 
storico in quanto negazione dcl plu
ralismo, la Cisl ha finora dato un 
generico assenso solo alla proposta 
di La Malfa per la. « piccola costi· 
tuentc ». 

Da qui al congresso si discuterà 
però d'altro. Sta intanto prendendo 
corpo una prima ipotesi che punta 
tutto sul rilancio dcl partito nel 
paese: dà per scontato l'avyento dcl-

le sinistre al potere e.immagina una 
Dc all'opposizione stnngere legami 
più duraturi con quel ceto medio 
che la sta abbandonando. Una Dc 
in contrapposizione con la sinistra 
e quindi moderata, ma che l'impe
gno Cisl dovrebbe salvare da tenta
zioni cilene. C'è una seconda ipotesi 
cd è quella sostenuta da Macario e 
dagli altri sindacalisti che hanno 
pubblicamente dichiarato di voler 
«dare una mano,. a Zaccagnini: con 
la Dc rifondata dovrebbe essere re
suscitato il rapporto preferenziale 
con il Psi, « una potenzialità sfrut
tata finora purtroppo solo in chia
ve di conservazione». Infine l'ipo-

. tesi della continuità: si pone il pro
blema del quadro politico ma inver
tendo i termini. La formula di go
verno in un certo senso viene dopo, 
prima c'è la necessità di assicurare 
alla Cisl uno sviluppo « democ!'ati
co •, « progressista », « pluralista », 
alimentato di contenuti di sinistra. 

Quale delle tre? « Io per il mo
mento», dice Storti, « non prendo 
in esame la faccenda 'a fianco di 
chF debba agire il sindacato ». Una 
cosa si può tuttavia dire subito: 
una prima risposta coloro che pun
tano le loro carte su una « rifonda
zione» democristiana l'hanno avuta 
proprio dal congresso dc. Con la 
conferma che da un giorno all'altro 
non si inventa né un partito nuovo, 
né un modo diverso di far politica. 

c.z. 
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Ecco uno 
strumento nuovo: 
lAzione Cattolica 

di Franco Leonorl 

• ~ da tempo che nelle alte sfere 
della chiesa cattolica italiana si par
la di « rilancio» dell'Azione Catto
lica. Dalle parole ai fatti la strada 
è stata abbastanza lunga e irta di 
difficoltà. Il maggiore ostacolo è 
venuto da quei vescovi (e sono mol
ti) che ancora non si sono ripresi 
dallo « choc » inferto loro dai bra
vi ragazzi dell'ACL Lo «choc» è 
stato di ordine quantitativo e qua
litativo. Per quanto riguarda la 
quantità il colpo è stato molto du
ro: nel decennio che corre dall'i
nizio alla fine degli anni 60 l'Azio
ne Cattolica Italiana è calata da 
.3.500.000 iscritti a poco più di 
600.000. ~ vero che molte di quei 
milioni di tessere erano fasulle (il 
costume di schierare « anime mor
te ,. sembra abbastanza diffuso nel 
« mondo cattolico » del nostro pae
se), perché i parroci non andavano 
per il sottile, pur di fare bella fi. 
gura con il vescovo (e a loro volta 
fare bella figura con Roma), ma 
sta di fatto che fino al decennio 
scorso non mancavano mai ai parro
ci nugoli di ragazzi e giovani pronti 
a distribuire il bollettino cattolico, 
ad organizzare pesche di bcnefi
.:ienza, a fare propaganda elettorale. 

Ma è venuto il Concilio, che ha 
detto qualche parola nuova anche 
sulla collaborazione pastorale del lai
cato cattolico. Partecipazione, plu
ralismo, impegno nel sociale: tutti 
concetti che i giovani dell'ACI dcl 
periodo postconciliare volevano met
tere subito in pratica. La molta ri
luttanza del clero e un po' di impa
zienza giovanile hanno contribuito 
al grande esodo dall'associazione. 
Molti dci « gruppi spontanei » che 
caratterizzarono il mondo cattolico, 
soprattutto giovanile, dal 1967 al
l'inizio degli anni 70 erano costitui
ti da cx-aderenti all'ACL 

Contemporaneamente, anche in 
dlcuni degli organismi specializzati 
andavano maturando fermenti nuo
vi, ma non nel senso voluto dalla 
gerarchia. Si pensi al « caso » delle 
ACLI e alla loro « scelta sociali-

L A~trnleb10 qu1nd1clnele n 5 • 28 merzo 1976 

sta »; si pensi anche alle novità nel
la FUCI (Federazione Univeri.itari 
Cattolici Italiani) e nel Movimento 
dei Laureati Cattolici, politicamen
te non più collaterali alla DC. 

Ma anche nella sua forma più ri
dotta l'Azione Cattolica ha conosciu
to crisi, soprattutto in concomitanza 
con il referendum sul divorzio e con 
le elezioni del l5 giugno scorso. 
Nell'uno e nell'altro caso alcuni al
ti dirigenti furono costretti alle di
missioni per aver pubblicamente di
chiarato la loro dissociazione dalle 
indicazioni della gerarchia ecclesia
stica . 

Se la crisi è stata cosl devastan
te, e soprattutto se ancora continua, 
perché i vescovi italiani hanno deci
so, con un documento pubblicato il 
14 febbraio, di puntare nuovamente 
sull'ACL? 

Le ragioni, crediamo, sono due. 
Anzitutto i vescovi ritengono di a
vere scoperto il motivo di fondo del
la crisi dell'Azione .Cattolica. Esso 
starebbe nella scelta esclusivamente 
religiosa fatta dall'associazione ne
gli anni successivi al Vaticano II, 
soprattutto per l'impulso del pre
sidente nazionale dell'epoca, prof. 
Vittorio Bachelet. La seco.nda ragio
ne è riconducibile alla necessità che 
l'episcopato italiano avverte di uno 
strumento secolare: necessità tanto 
più impellente quanto più si fa viva 
nella coscienza dei vescovi la real
tà della crisi della DC. 

Quanto alla prima ragione, nel 
citato documento dell'episcopato (un 
documento impegnativo, anche se 
pubblicato sotto forma di lettera 
del segretario della CEI, mons. Bar
toletti, al presidente dell'ACI, prof. 
Agnes), redatto dopo due anni d1 
colloqui tra i vescovi e la ::iirigen
za nazionale dell'Azione Cattolica, 
si avverte, sotto forma di obiezione 
altrui, un certo tono di rimprovero 
per il « distacco » o la « indiff e
renza » mostrati dall'associazione 
per « le questioni sociali e per le loro 
implicazioni politiche ». E vi è su-

bito il richiamo ad una maggiore 
presenza dell'ACI in campo sociale 
e politico. Dicono infatti i vescovi : 
«Proprio perché condivide il com
pito primario della evangelizzazione, 
essa (!'ACI) è chiamata ad assume
re le proprie responsabilità, alla lu
ce del Vangelo, nell'analisi delle si
tuazioni di pensiero e di azione che 
derivano da una originale e inten· 
sa vita cristiana. Particolare risalto, 
in questo ·settore, conserva l'impe
gno dell'Azione Cattolica a dare il 
suo apporto per la elaborazione e 
per la diffusione di un insegnamen
to sociale cristiano, fino a promuo
vere un vero e proprio movimento 
ecclesiale di opinione e di azione, 
che sia coerente con la visione cri
stiana dell'uomo e della storia ». 

Vi è in queste parole una vena 
di integralismo del tipo risfodera
to dal movimento « Comunione e 
Liberazione». L'urgenza di dar vita 
ad un movimento tutto d'un pezzo 
nell'adesione alla dottrina cattolica 
e nell'applicazione di questa domi
na alla realtà socio-politica è infat· 
ti l'ideologia di fondo di C&L. 
Significa che, pur senza dirlo aper
tamente, i vescovi italiani stanno 
cambiando il <avallo « politico » su 
cui puntare? Pare di sì, se si tiene 
conto della molta pubblicità che 
C&L gode nei fogli diocesani (e 
su Avvenire), e se si tiene conto 
della strenua difesa che questo mo
vimento ha trovato nei vescovi (a 
partire da mons. Bartoletti ), in oc
casione delle « voci » sui finanzia
menti CIA e C&L. Pare di sl, an
che, e soprattutto, se si vede nella 
« lettera » dei vescovi italiani alla 
Azione Cattolica il preannuncio di 
una fusione tra questa associazione 
e C&L. L'episcopato conta così di 
poter disporre di uno strumento do
cile, fatto di uomini onesti (almeno 
finora) e sicuramente anticomunisti. 
Insomma, per sostituire una DC che 
non si rinnova, l'episcopato italiano 
pensa ad uno strumento « nuovo », 
fondato soltanto un secolo fa. 
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Un presidente 
per la Corte 
dei conti 

di Silvio Pergameno 

• Tra pochi mesi, l'attuale Pre
sidente della Corte, prof. Giuseppe 
Cataldi, lascerà l'Istituto per rag
giunti limiti di età; un nuovo Pre
sidente dovrà essere nominato (e spc· 
riamo che non occorrano un paio 
di anni, come è successo di recente 
per l'ultimo Procuratore generale). 
Le acque, a dire il vero, cominciano 
ad agitarsi; circolano i primi nomi 
di possibili aspiranti, sia interni che 
esterni; qualche « mossa » è già sta
ta compiuta ... dai soliti ignoti per 
screditare qualche candidato ben 
piazzato. 

All'interno della Corte c'è oggi 
un'attesa che va al di là del sempli
ce interesse, della mera curiosità le
gata al fatto del cambiamento del 
vertice dcli 'Istituto; c'è la consape
volezza della rilevanza della scelta 
che sarà compiuta e che sarà un in
dice, una testimonianza della volon
tà o della non volontà delle forze 
governative - e politiche in genere, 
di riflesso - di porsi il problema 
del rinnovamento del massimo or
gano di controllo, dell'indipendenza 
della Corte dal governo, della rifor· 
ma dello stato giuridico dei magistra
ti, in conformità al dettato costtiu
zionale. L'attesa è motivata. Il Pre
sidente della Corte dci conti non è 
una figura meramente rappresentati
va, tutt'altro: nelle sue mani sono 
concentrati ampi poteri, relativi sia 
al governo dell'Istituto e del suo 
personale (trasferimenti, incarichi 
esterni, promozioni), sia all'esercizio 
delle funzioni, tanto giurisdizionali 
che di controllo. Il Presidente si 
trova al vertice di una struttura ac
centrata e gerarchica, che, come ab
biamo avuto occasione di scrivere 
qualche mese fa (v. Artrolabio dcl 
30-1-197.5), non è stata e non poteva 
essere lo strumento di un controllo 
effettivo, significativo sul piano del
l'esercizio democratico del potere, 
dati i legami col governo (che tra 
l'altro sceglie proprio il Presidente 
e il Procuratore generale), la strut· 
tura del controllo di legittimità, la 
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assenza di garanzie da un lato e di 
collegamenti effettivi colle realtà 
controllate dall'altro ... ), quanto piut
tosto un marchingegno per dare uno 
spolverino di legittimità agli atti dcl
i' Amministrazione, col pratico risul
tato di attenuarne la responsabilità: 
al fascismo la Corte non ha dato fa
stidi, né al regime democristiano 
che gli è seguito. 

La nomina dcl nuovo Presidente 
è quindi un atto rilevante per il fun
zionamento dell'Istituto, non meno 
poi per il particolare momento in 
cui la scelta governativa viene a ca
dere: si vorrà continuare nella tran
quilla, innocua, burocratica gestione 
tradizionale? o si vorrà se non altro 
tener presente che, quanto meno, 
oggi all'interno della Corte c'è tutto 
un fronte in movimento? 

La Corte costituzionale dovd tra 
breve stabilire se sono costituziona!i 
le norme che lasciano piena discre
zionalità nella redazione dei rapporti 
informativi dei magistrati delle qua
lifiche inferiori, una discrezionalità 
incompatibile non solo con la posi
zione di stato giuridico di un magi
strato, ma anche con le norme gene
ralissime dello statuto dci lavoratori; 
gli sviluppi di una molto probabile 
pronunzia di incostituzionalità pos
sono essere di particolare rilevanza 
per lo status della magistratura (me>
mento essenziale dei rapporti tra 
Corte e governo), ove questo primo 
passo non resti un episodio isolato, 
magari da dimenticare. Ma non me
no interessanti prospettive sono a
perte sul piano di una riforma del 
controllo della Corte dci conti (cd 
anche della giurisdizione di respon
sabilità patrimoniale, che poi al con
trollo si ricollc2a). Il discorso i.u una 
diversa configurazione e prospettiva 
del controllo, che superi la vecchia 
distinzione tra controllo di legittimi
tà (largamente inutile) e controllo di 
merito (inaccettabile se volto a fer
mare l'attività dell'amministrazione), 
che inquadri le funzioni della Corte 
dci conti in una generale « politica 

dell'informazione•, e ne faccia, in 
particolare, uno strumento servente 
dcl Parlamento per i suoi compiti 
di controllo del Governo, trova già 
oggi una premessa nell'attività che 
la Corte esplica attraverso la « rela
zione al Parlamento ,. prevista dallo 
art. 100 della Costituzione. L'espe
rienza che la Corte va facendo in 
tale settore, l'approfondimento, an
che teorico, della vastissima proble· 
malica che al riguardo si apre, la 
formulazione di articolate proposte 
di riforma che nascano da consape
volezze meditate e non abbiano quin
di a soffrire di improvvisazione, è 
tutto un patrimonio che la Corte 
può fornire al legislatore ove esista 
la volooti di interessare tutto l'Isti
tuto (cd alcuni suoi servizi soprat· 
tutto) a queste nuove prospettive. 
Ed infine wia fase particolarmente 
delicata sta attraversando la giuri
sdizione di responsabilità patrimo
niale, in rapporto alla progressiva 
attuazione dell'ordinamento regiona
le, cd al sempre più rapido matura
re delle condizioni politiche gene
rali per rendere possibile l'attuazione 
dci fondamentali principi costituzio
nali, rimasti sinora pressoché dimen
ticati. 

Il discorso si è quindi fatto mol
to più complesso di quanto fosse 
qualche anno fa. I settori più avan
zati e più consapevoli della Corte 
dci conti sanno che oggi il proble
ma non si pone più in termini di 
pure e sole garanzie di indipenden
za e di un generico collegamento 
col Parlamento, ma che sono tutte 
Je funzioni della Corte dei conti che 
debbono essere ripensate. E che anzj 

solo nel quad.ro di una riforma gene
rale acquista significato e validità 
anche la spinta dei magistrati per 
le garanzie, altrimenti recepibilc al
l'esterno con una connotazione, al
meno in cena misura, corporativa. 

Quali posizioni si delineano oggi 
all'interno della Corte sul problema 
della nomina del nuovo presidente? 
Ci sono senza dubbio delle novità 
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rispetto al passato, quando la posi
zione più avanzata era stata quella 
di insistere per smontare il potere 
di scelta del governo, sostenendo 
che automaticamente doveva essere 
nominato il primo del ruolo. Già ac
canto a posizioni tradizionali e di 
patriottismo di istituto infatti ci so
no magistrati che, considerata la 
stretta finalizzazione del controllo 
della Corte nella direzione parlamen
tare, ritengono che il governo do
vrebbe, quanto meno nell'attesa di 
una riforma e nell'uso della propria 
discrezionalità, far precedere la pro
pria decisione sulla scelta del nuovo 
presidente da una consultazione coi 
gruppi parlamentari, traendone indi
cazioni per le proprie determinazio
ni. Tuttavia, anche questa linea, in 
effetti alquanto sfumata, trova però 
i suoi contestatori, i quali pensano 
che l'attuale occasione non possa es
sere perduta per sottolineare l 'ur
genza di una riforma che affronti 
subito almeno alcuni fondamentali 
problemi, e in primo luogo quello dei 
poteri del presidente, che, come quel
lo della Cassazione, non dovrebbe 
essere che un primus inter pares. Il 
governo non dovrebbe perciò nomi
nare alcun presidente e porre allo 
ordine del giorno la riforma; in caso 
contrario non viene escluso il ricorso 
ad azioni legali contro la nomina 
(regolata con norme di assai dubbia 
costituzionalità) né ad una astensio
ne dal lavoro, soprattutto se il go
verno avesse dimostrata la volontà 
di imporre all'Istituto un ... castiga
matti, proprio con il compito di 
stroncare ogni aspirazione di novi
tà. È non sembrino e~age:ate que
ste preoccupazioni, considerato che 
concrete ipotesi di candidatura sem
brano acquistare consistenza in per
sone notoriamente legate da molti 
anni a posizioni burocratiche e go
vernative di regime, in vista di una 
successione, eventualmente anche 
anticipata, che consentirebbe al go
verno attualmente in carica di prov-

sibile crisi. 
Mai come in questo momento la 

Corte dei conti ha avuto bisogno di 
un Presidente che sì muova nella 
direzione giusta, che sappia farsi in
terprete di un ruolo oggi tutto da 
ridefinire e farsi portatore di uno 
stile conseguente a una reinterpre
tazione della funzione, avuto anche 
riguardo al quadro politico generale, 
alle questioni, oltre che ai problemi, 
sul tappeto. 

Ma mai come in questo momen
to c'è stato il rischio tanto concre
to, viceversa, di una soluzione n
spondente a una mera logica di po
tere, del colpo di coda di un regime 
in agonia. Non va dimenticato che 
tre ambite cariche saranno tra breve 
disponibili: quella di Presidente del
la Corte dei conti, quella di Presi
dente del Consiglio dì Stato e infi
ne quella di Avvocato generale del
lo Stato (e corrono voci che da par
te di un partito politico di paramag
gioranza già esistano avances per 
quest'ultima... poltrona). In altri 
termini la logica della Ionizzazione 
può ancora facilmente prevalere, con 
l'aggravante di un trionfo in orga
nismi costituzionalmente destinati a 
garantire l'obbiettivo rispetto della 
legge e il massimo di imparzialità. 
La nota conclusione della lunga vi
cenda dell'ente radiotelevisivo, che 
dovrebbe essere il principale stru
mento dell'obbiettività dell'informa
zione a livello nazionale, non lascia 
affatto ben sperare nel prossimo fu
turo, ove i membri del parlamento 
più sensibili ai problemi di cui si 
è parlato non si impegnino con de
cisione e tempestività. 

• 

la proposta di legge 
della carettoni 

Per una parità 
ccsostanziale» 
della donna 
di Fiorella Viscontini 

• « È anticostituzionale ogni di
scriminazione nei confronti della 
donna », così esordisce iJ disegno di 
legge, presentato in Parlamento dal
la vicepresidente del Senato, Tullia 
Carettoni. 

Da mesi si annunciavano iniziati
ve in tal senso: commissioni femmi
nili, collettivi erano impegnati a 
spulciare leggi e regolamenti, per de
nunciare la discriminazione che col
pisce la donna. Un lavoro duro e 
vasto, perché la no~tra legislazione 
pur in alcune parti avanzata. non è 
esente da forme di misogenia. 

Tullia Carettoni è oerò andata ol
tre le parole e le conferenze. Una 
breve presentazione, un chiarimento 
'\ul fine che si propone, e 13 artico
li. « Il camoo è talmente ampio, che 
questa la possiamo considerare una 
'bozza'. Da arricchire e da migliora
rP » ci confida. 

Jl 29 dicembre dello scorso anno 
una oiccola rivoluzione si ebbe m 
lnl.!hilterra. Due leg2i. il Sex Discri
mination Act e lo Equal Pay Act. 
hanno vietato in maniera tassativa 
ogni forma di discriminazione fon
data sul sesso, nel lavoro e nella vi
ra sociale. 1 cinquantotto milioni di 
ing1es1 non sono più uomini e don
uc, ma «persone». Una comm1s
:.1one, la Equa! Opportunities Com· 
1111ssion, con poteri giurisdizionali, 
accoglie le denunce di violazione del
la legge, e punisce i responsabili. La 
donna inglese sarà quindi tutelata 
m futuro nella pubblicità (mai più 
telici massaie con fustino); Jlei lo
cali pubblici e alberghi (aboliti i 
Men Only); nelle assunzioni (non 
più preferiti i ragionieri piuttosto 
che le loro colleghe a parità di me
riti); negli annunci (aboliti i « cer
casi massaggiatrice», ma avremmc> 
«cercasi specialista in massaggi»; 
nei libri di testo (tipo: papà va 
in ufficio, la mamma « invece » sta 
a casa); nel lavoro (finalmente an
che in Inghilterra la parità salaria
le). 

Sulla scia di tali innovazioni nella vedere in merito, prima di una pos-
-~~~-L~~~~~~~~~~~~~~~........l.~~~~~~~~~~~~~~--'1--~~~~~~~~~~~~~ .. ~--' 
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La proposta di legge 
della carettoni 

legislazione britannica, anche in Ita
lia sono cominciate a fiorire le ini
ziative . Il testo prt=sentato in Par
lamenco dalla senatrice Carettoni, 
pur nella sua brevità, racchiude i no
di più grossi delle contraddizioni in 
cui versa la donna nella nostra so
cietà. « Nella legislazione del lavoro, 
nel collocamento, dell'educazione e
sistono delle grosse discriminazioni, 
che bisogna assolutamente cancel
lare » dice la Carettoni. 

Nel suo progetto è prevista una 
commissione di indagine parlamen
tare. « Susciterà perplessità. Ma mi 
è parsa necessaria per affrontare 
questioni non facilmente risolvibili 
senza una revisione organica di ve
ri e propri sistemi legislativi » spie
ga la senatrice. « La commissione, 
oltre a senatori e deputati si com
porrà di persone esperte indicate 
dalle associazioni che si occupano 
di questi problemi: come l'eleva
mento, l'emancipazione e la libe
razione delle donne. Quindi acco
glierà ogni tendenza: dalle cattoli
che alle femministe», aggiunge. 

I primi sei articoli del progetto 
denunciano alcune macroscopiche 
violazioni nei confronti della don
na, presenti nel codice penale, nel
! 'ordinamento del lavoro, nella pre
videnza sociale, e nella disciplina di 
alcune materie di insegnamento. I 
due articoli del codice penale che 
più ledono la realtà femminile so
no il 544 e il 587. Il primo con
templa il famigerato «matrimonio ri
paratore », cioè il matrimonio con 
la vittima che estingue il reato, sia 
esso violenza carnale, atto a scopo 
di libidine, corruzione di minoren
ne, • una forte arma di ricatto e 
di intimidazione » precisa la sena
trice. Il secondo disciplina il cosid
detto « delitto d'onore »: mentre lo 
omicidio è punito da 10 a 18 anni, 
se questo avviene per causa d'onore, 
la pena è ridotta da 3 a 7 anni, 
« la necessità di eliminare tale nor
ma è di estrema evidenza ». 

Per quanto riguarda il lavoro, do-

18 

vrà cadere il divieto dell'impiego 
della donna nel lavoro notturno, che 
la esclude da molti settori del pro
cesso produttivo, diventati così so
lo prerogativa dell'uomo; si dovrà 
rivedere la disciplina dell'età pen
sionabile. Per quanto riguarda la 
reversibilità della pensione, dovrà 
essere riveduta la legge previdenzia
le che non contempla la reversibi
lità nei confronti del vedovo. « t 
evidente l'iniquità di un sistema che 
non permette la riutilizzazione dei 
contributi previdenziali versati dal
la donna», leggiamo nel disegno di 
legge. 

Per quanto concerne l'insegna
mento, vediamo che l'articolo 5 vie
ta ogni differenziazione, anche per 
quanto riguarda le applicazioni tec
niche, tra componenti maschili e 
femminili all'interno dei singoli isti
tuti in relazione alla composizione 
dei corsi e delle classi. Nel succes
sivo, s1 afferma che nelle scuole 
pubbliche per l'infanzia (non più 
denominate materne), insegnanti, as
sistenti, direttori e ispettori potran
no essere sia di sesso femminile che 
maschile. 

« Bisognerebbe rivedere anche le 
leggi per la tutela della maternità, 
che in pratica si sono rivelate delle 
armi a doppio taglio, in quanto han
no riportato la donna a casa » affer
ma la Carettoni. Il campo, certo, è 
molto vasto. « Io ho preso in con
siderazione gli aspetti più macrosco
pici. Cominciare da questi sarebbe 
già un passo avanti », continua. 

Altri punti infatti sono stati pre
si in considerazione dal Collectivo 
di Srudi Giuridici, un gruppo di 
femministe romane. Esse propongo
no anche la revisione dei program
mi di storia, di scienze, di lecceratu
ra «che ignorano l'apporco cultura
le femminile »; e di educazione fisi
ca, i cui esercizi sono « diversi a 
seconda del sesso ». Inolcre esse 
chiedono provvedimenci relacivi al 
cognome (i figli assumano il cogno
me del padre e della madre) e al 

congedo di maternità (la possibilità, 
per uno o l'altro genitore, a scelta, 
di assentarsi alla nascita e nei primi 
tre anni di vita del bambino). 

Anche il Movimento di Liberazio
ne della Donna, legato al Partito 
Radicale si è espresso, recentemente, 
con alcune proposte « politiche ». 
Ha lanciato una proposta di legge 
di iniziativa popolare per « la pari
tà dei diritti e delle opportunità 
delle donne ». Le femministe del 
Mld chiedono che la metà di tutti 
i posti di lavoro venga riservata alla 
donna; che in tutte le consultazio
ni elettorali le donne costituiscano 
la metà dei candidati. « Ma quest'ul
tima è una proposta che io non con
divido, in quanto è lesiva della li
bertà », ci dice Tullia Carettoni. 

Comunque sia è importante che si 
parli, che si discuta. Alcune propo
ste sono provocatorie, ma non im
porca. 

« Il mio disegno, anche se incom
pleto, è una realtà. Gli attacchi -
riconosce la senatrice - « non man
cheranno. Ma il Parlamento ne sarà 
investito, e anche il paese. ~ un con
tributo al raggiungimento pieno del
la parità non solo formale, ma so
stanziale da parte della donna ». 

F. V. 
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Doveva essere un congresso 
di rinnovamento e di 
rilancio. Invece la Dc ha 
offerto al Paese una esatta 
immagine di sé: lacerata, 
confusa ma ancora viva. Ci 
-;i poteva attendere di più? 

1'J 



palermo 

Il ricatto 
del gabelliere 

di Marco Ventura 

• La bufera era attesa come la 
grandine a fine estate. Quando ve
nerdì 27 febbraio, giorno di pag.1 
per i dipendenti pubblici, i creditori 
hanno scatenato l'attacco frontale 
preceduti dagli ufficiali giudiziari, ~u 
« Palazzo delle Aquile » è calata un.1 
cappa di rassegnazione. A chiedere 
la testa del comune di Palermo (sin· 
daco il dc Scorna, giunta di centro
sinistra « aperta » ai comunisti), .1 
imporre il pignoramento delle sul! 
casse esauste, a minacciare addirit
tura il sequestro degli autobus dd· 
l'azienda pubblica e il blocco delle 
buste-paga, era stato un esercito di 
"creditori grandi e piccoli: l'ENEL, 
la SIP, l'ICEM (illuminazione pub
blica) e poi l'INPS (otto miliardi e 
mezzo di arretrati da riscuotere, il 
creditore più grosso e il più deciso 
nell'azione di pignoramento). Z..Ll 
prima ancora, a scendere in lizza con 
avvocati e carte da bollo e a far sì 
che Scorna riferisse realisticamente 
al ministro dell'Interno Cossii.:a 
« siamo seduti su una polveriera. e 
la miccia è accesa », era stato un ere. 
ditore minore ( « soltanto » un mi
liardo e 300 milioni di scopertura) 
e molto temuto: la società che ha 
in appalto la esattoria comunale. Di
re esattoria, a Palermo come in tutta 
la Sicilia, è dire Ignazio e Nino Sal
vo di Salemi, gestori dell'impero di 
riscossione più potente d'Italia, pro
prietari di una tinanziaria e di so
cietà immobiliari, detentori di pro
prietà fondiarie che spaziano dal Be· 
!ice (Gibellina sarà ricostruita sulle 
terre di famiglia) alle costiere in 
pieno sviluppo del Palermitano e del 
Trapanese, padroni di aziende vini
cole come l'Aurora (due stabilimen
ti di imbottigliamento anche fuori 
dell'isola, a Piacenza e a Francofor
te, un volume di esportazione sal
damente ancorato agli accordi CEE), 
ma soprattutto grandi controllori, 
insieme al messinese Francesco Cam
bria, di 75 esattorie comunali in tut· 
ta la Sicilia e di altre ancora sparse 
in Sardegna e in Calabria attraver-
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so quattro società « gemelle». fl 
meccanismo sul quale è fiorita la 
colossale fortuna dei Salvo è sem
plice. Nel 1950 viene liquidato lo 
I'\GIC (l'istituto nazionale gestione 
imposte di consumo, creato dal fa
scismo) e l'appalto per l'esazione 
delle imposte passa quasi ovunque 
alle banche, che percepiscono un ag· 
gio dello 0,5°,o su quanto riscosso, 
con l'obbligo di investire gli utili in 
opere sociali. Ma in Sicilia è tutto 
diverso. L'assemblea regionale re
spinge (per un solo voto) la propo
sta di creare un ente pubblico, apre 
la caccia dei privati all'accaparramen· 
to, concede che l'aggio sulle riscos
sioni arrivi al valore iperbolico del 
10% contro lo 0,5 delle banche. Lo 
assessorato alle finanze della Regio
ne (titolari !'on. Giuseppe La Log
gi.1 prima, l'on. Calogero ;\fonnino 
poi, entrambi democristiani) spiana 
Li strada ai Salvo, e i due cugini 
salemitani sbaragliano il campo. 
« \Jemmeno la Montedison può di· 
sporre di un capitale di queste di
mensioni », ha dichiararo il demo· 
cristiano D'Angelo, ex presidente 
della regione, al presidente del!' An
timafia on. Cattanci, «costoro pos· 
sono penetrare a qualsiasi livello, e 
non solo nella regione». Secondo gli 
esperti, D'Angelo non ha esagerato: 
i! quotidiano L'Ora di Palermo, 
documenti alla mano, ha accertato 
per i Salvo un introito annuo intor
no agli 80 miliardi, una massa di 
« liquido » senza confronti, che i 
grandi gabellieri di Salemi possono 
reinvestire come meglio credono, 
senza nemmeno i vincoli cui sono 
tenute le banche, senza nemmeno do
vere a loro volta imposte al comu· 
ne, perchè dal '68 sono provviden· 
zialmence dichiarati « terremotati » 
e regolarmente esonerati. Le schede 
di un milione di contribuenti sici
liani confluiscono così negli uffici 
palermitani di vrn Parlamento, o 
meglio nel locale segretissimo (in
gresso-garage « riservato » in corso 
Vittorio Emanuele 114, ascensore 

a scheda magnetica praticabile solo 
da 5 persone) in cui nessun dipen
dente dell'esattoria è mai entrato e 
in cui un piccolo staff di tecnici la
vora attorno al potente calcolatore 
IBM dei Salvo. Ma il 17 luglio 
197 5, quando 1 gabellieri sono al cui· 
mine della loro potenza, accade qual
cosa di imprevedibile e drammati
co, qualcosa che vale come un atto 
di guerra aperta contro i Salvo da 
parte di qualcuno altrettanto e anco
ra più potente di loro. Il s~ocero 
di Ignazio, Luigi Corleo (71 anni, 
grande possidente alcamese e gran
de controllore di traffici nella zona 
della mafia più agguerrita di Sicilia, 
detentore dei capitali che hanno la
sciato i Salvo) viene rapito in pieno 
giorno, proprio sotto il lussuoso 
« chalet » della famiglia, da un 
« commando » militarmente or!o(aniz. 
zato, e sparisce per sempre. È un 
« avvertimento » feroce sul quale 
indagano i carabinieri della compa
gnia di Alcamo (gli stessi tra le cui 
file saranno trucidati, 6 mesi dopo. 
due ragazzi in un omicidio barbaro 
che resta tuttora da chiarire nono
stante l'arresto dei 5 presunti esecu
tori materiali) e indagano i Salvo, 
che riversano nella «controinchiesta» 
tutta la loro influenza, ma il rapi
mento Corleo somiglia troppo a 
quello dei giornalista Mauro De 
Mauro, alle morti violente di Enri
co Mattei e del procuratore Pietro 
Scaglione, ai sequestri Cassina e Vas
sallo: « Corico è già stato inghiot
tito tra i misteri siciliani», dice 
Bruno Caruso, il pittore che ha de
scritto nei suoi quadri tutta la vio
lenza delle faide di potere isolane, 
« si parla del crack al Comune di 
Palermo, ma forse i pignoramenti 
più genuini, in Sicilia, sono proprio 
i grandi sequestri ». 

• 
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a che punto è la 
riforma carceraria 

Lettera 
dall'ergastolo 

di Alessandro Caletti 

• ~ quasi un luogo comune affer
mare che in Italia il varo di una 
riforma non equivale alla sua effet-. 
tiva attuazione. Vedi, tra gli altri, 
il caso della riforma carceraria. Es
sa, pur coi suoi limiti, pone 1a di
rettiva basilare che, nella pena, la 
funzione rieducatrice prevalga su 
quella punitiva. ~fa re.1liZ7..;tre ope
rarivamente mie principio significa 
ristrutturare a fondo l'istituzione 
carceraria italiana. Per questo, fino 
ad oggi, ben poco è stato fatto. 

L'affermai:ione ci è stata ribadita, 
nel corso di un colloquio, da chi i 
disagi di quella disfunzione li spe
rimenta sulla propria pelle. 

Interlocutori principali, il diretto
re del penitenziario di Porto Azzur
ro, Raffael.e Ciccotti, e un suo re
cluso, l'ergastolano Luigi Podda che 
sulle proprie esperienze, non solo 
carcerarie, ha scritto un libro. Oc-
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casione al confronto, la consegn~ a 
Podda, da pane dell'editore La Pie
tra, della prima copia del suo Dal
l'ergastolo. 

Nato nel 1924 a Orgosolo, Luigi 
Podda ha vissuto a pieno il dramma 
del sottosviluppo locale. Unica pa-

. rentesi che gli consenta dignità civ:
le è stata l'esperienza partigiana nel
la Venezia Giulia, tra le file del Bat
taglione Triestino. Poi, tornato in 
Sardegna, ancora la miseria e l'emar
ginazione, fino a quella totale. 

Implicato nel 1950 nell'assassinio 
di tre carabinieri, per la montatura 
di un confidente della polizia, due 
anni dopo sarà condannato all'er
gastolo, anche se ben trentotto te
stimoni l'hanno detto innocente. 

Unanime la stampa democratica 
criticò la sentenza, per l'estrema in
certezza degli indizi s.i cui era stato 
costruito il processo alla « banda 

di Orgosolo». Dell'innocenza di 
Podda si dissero convinti Emilio 
Lussu e Velio Spano, e oggi la riaf
fermano quanti si battono perché gli 
sia concessa perlomeno la grazia. 

In questi 26 anni di galera Podda 
ha imparato a leggere, si è fatta una 
cultura ed ha scritto il suo libro 
dove tra l'altro esamina le ragioni 
sociali del crimine, e critica l'isti
tuzione carceraria perché non ido
nea al recupero del recluso. Nemme
no a Porto Azzurro, che tn tutte 
le carceri italiane non è certo la 
peggiore. 

Nelle sue celle infatti si vive u
manamente, pane e TV non manca
no, si può leggere di tutto e lavo
rare. Ma ci vuol altro, affermano 
concordi il direttore e Podda, per
ché l'istituzione non comprometta 
irrimediabilmente la recuperabilità 
dei reclusi. Qui a Porto Azzurro so
no 400, e quasi cento scontano l'er· 
gastolo. 

« Secondo l'articolo 27 della Co· 
sriruzione le pene devono tendere 
alla rieducazione del condannato -
dice Podda - ma che possibilità di 
dimostrarsi "rieducato" viene !a· 
sciata al condano.no? L'ergastolo è 
come la condanna a morte, esprime 
una concefrme primitiva secondo la 
quale la pena va considerata non 
mezzo di riscarco del colpevole ma 
vendetta sociale. E, del resto, tut· 
to l'attuale sistema carcerario, così 
come è impostato, serve ben poco 
al recupero del condannato 5e non 
possiedi una personalità ben svilup
pata e una forza di volontà di ferro, 
col tempo finisci per farti travolge· 
re. Le nostre carceri sono la miglio
re scuola di delinquenza ». 

Podda parla pacato, con lo sguar
do sereno, niente affatto a disagio 
per la presenza del suo direttore 
attorniato, nell'ufficio che guarda 
verso il mare, dal vicedirettore, il 
cappellano, il capo delle guardie. 

Non respinge il carcere in quanto 
isttr 1zione, né porta alle sue estreme 
conseguenze l'interpretazione del rea. 



a che punto è la 
riforma carceraria 

to come frutto di ingiustizia sociale. 
Acceua il concetto di pena purché 
da questa non risulti disgiunta la 
funzione, polttica e non pietistica, 
di « reden7.ione ». Ma oggi tale o
biettivo risulta il meno realizzabile. 

« Attualmente - sostiene il di
rettore Ciccotti - è una impresa 
assai ardua attuare le disposizioni 
della riforma che prescrivono l'indi
viduali7.zazione dell'opera di recupe
ro del recluso Ma se non si soddi
sfa questo presupposto primario la 
detenzione continuerà a influire so
lo negativamente sulla personalità 
del carcerato. L'ideale sarebbe crea
re dei piccoli istituti di pena, dif
ferenziati a seconda della tipologia 
del reato, che permettano appunto di 
seguire da vicino, caso per caso, i 
reclusi. ~ questo a mio avviso il 
mezzo più efficace per riformare 
davvero il sistema penitenziario ita
liano ». 

L'odierna realtà è ben diversa e 
il detenuto continua a ammassarsi 
nello squallore dei falansteri carce
rari, privo di una vera assistenza 
qualificata, specie sul piano psicolo
gico-affettivo. 

« Bisognerebbe dice Podda -
istituire corsi di specializzazione per 
assistenti sociali; utilizzare persona
le giovane e volenteroso sotto la 
guida di psicologi, sociologi e cri
minologi e favorire questo tipo di 
"servizio civile" al posto dell'inu
tile servizio militare. Sostituire que
sti nuovi quadri agli agenti di cu
stodia impegnati nella amministra
zione e lasciare alle guardie solo i 
serv1z1 di sorveglianza. Oltretutto 
non ne deriverebbero aggravi eco
nomici per il Ministero». Ma l'im
pedimento maggiore, sostiene il di
rettore, è proprio negli intralci del
la burocrazia minbteriale. Si ha un 
bel richiedere l'assistenza di équipes 
di esperti per il « trattamento » ido
neo del detenuto, ma a chi appel
lar:.i se il Ministero continua a in
viare ai direttori dei penitenziari 
solo la copia della sentenza di con-
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danna e nessuna indicazione sulla 
per~onalità del soggetto in questio-
ne? 1 

Per salvare il salvabile, aggiunge 
Podda, che si potenzi almeno l'istru
zione, scolastica e professionale, in
dispensabile base di partenza per 
ogni operazione di « recupero». 
« Bisogna responsabilizzare il detenu
to - conclude - favorendo la sua 
cultura personale e permettendogli 
di politicizzarsi. Le due cose van
no di pari passo. Coloro che ho 
visto interessarsi di politica, sono 
anche i più impegnati nello studio. 
Ma, di solito, chi in carcere si in
teressa di politica viene guardato 
con sospetto dai suoi custodi ». 

Il colloquio è finito e Podda tor
na in cella. Il « sistema », :Ja lui co
sì lucidamente analizzato, ri!>chia di 
soffocarlo ancora a lungo. Una en
nesima domanda di grazia è scata 
presentata l'anno scorso al presiden
te Leone e negli ultimi mesi si so
no moltiplicati gli interventi a so
stegno: l'ultimo, in febbraio, dell'in
tero consiglio comunale di Orgosolo. 

« Ci sono buone speranze perché 
questa volta la domanda di grazia 
vada in porto - ci afferma l'on. 
Arrigo Boldrini, vicepresidente del
la Camera e presidente dell'ANPI, 
l'associazione dei partigiani italiani 
- e il "caso" merita di essere ri
solto in tal senso, anche conside
rando le capacità morali che l'uomo 
ha dimostrato in tutto questo tem
po». 

Inolcre, già l'abbiamo accennato, 
sul procedimento giudiziario che ha 
condannato Podda gravano molti 
dubbi. C'è da tener conto del clima 
di quel tempo, prosegue Boldrini: 
allora, nei processi, ogni occasione 
era buona per condannare duramen
te 1 partigiani, senza considerare 
le circostanze actenuanti o a disca
rico. 

Resta dunque da attendere come 
si comporterà la « giuscizia » nei 
confronti di questo suo scomodo e-
segeta. 

A. C. 

Radio libera 
tripli servizi 
cercasi 

di Nico Valerio 

• La questione della regolamenta· 
zione delle radiodiffusioni private, 
della loro stessa compatibilità con 
la riforma dell'informazione pubbli· 
ca che fa capo alla Rai-Tv, è dive
nuta ormai un problema politico 
che tocca da vicino, ma anche divi
de, le forze della sinistra. Il 
« boom » della radio privata ha or
mai cifre a due zeri. Oggi trasmet
tono « via etere » ben duecento sta
zioni radio che si definiscono « libe
re » o « alcernative »: una ventina 
solo a Roma, lo stesso numero a Mi
lano e in Piemonte. Sicuramente, 
quando l'Astrolabio sarà in edicola 
la lista si sarà ancora allungata. 

Siamo dunque allo spontaneismo 
più caotico, alla concorrenza più ris
sosa (e meno ortodossa: frequenti 
sono le sovrapposizioni di segnali, 
le frequenze spurie), al pubblicitari· 
smo e al consumismo più arroganti. 
Insomma, un'aria da scazzottata del 
Far West che non si concilia con 
gli scopi di informazione e matura· 
zione democratica che dovrebbero i
spirare le radio-emissioni in un pae
se come il nostro, ridotto prima dal 
fascismo poi dalla classe dirigente 
democristiana in una condizione di 
pericolosa minorità politica e cultu
rale. 

La liberalizzazione, del resto, era 
prevedibile nel momento in cui la 
nota sentenza della Coree Costitu
zionale poneva come condizioni per 
la permanenza del monopolio Rai-Tv 
l'effettivo pluralismo informativo e 
il libero accesso di gruppi e movi· 
menti di opinione: entrambi obiet
tivi irrealizzabili senza una radicale 
riforma del mezzo radio-celevisivo. 
D'altra parte la precarietà giuridico
amministrativa creata da una situa
zione di mera vacatio legis (in real
tà si dovrebbe parlare di un 'anoma
la « attenuazione » della norma, fi
no alla sua pratica nullificazion~ ), 
impediva programmi a breve e me
dio termine da parte di movimenti 
e partiti democratici, con grande 
delusione dell'opinione pubblica, e 
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favoriva invece il pullulare di ini
ziative commercìali e speculative, 
spesso ad opera di negozianti forag
giati dall'industria elettronica o di
scografica, di esponenti locali di cen
trodestra e in genere di gruppi poli
ticamente ambigui o qualunquisti. 

Libertà di 
non fare politica 

Radio «libere», radio « alterna
tive ,.? Ormai queste espressioni al
tisonanti vanno condite con molta 
ironia. L'unica « libertà »di cui que
ste radio private godono è quella, 
meramente imprenditoriale, dei ri
spettivi finanziatori e gestori; l'uni
ca « alternati\•a » quella offerta de 
facto rispetto al regime monopoli
stico vigente. E poi, insegnavano i 
vecchi "Tocqueville e De Ruggiero, 
una cosa è proclamarsi « liberi da», 
altro dimostrarsi « liberi di » opera
re scelte autonome, di dare concre
tezza e contenuto al proprio diritto. 
Invece, perfino nei programmi, nel
le formule giornalistiche, queste sta
zioni radio sono una copia sciatta 
e goliardica delle più evasive e me
lense trasmissioni della Rai o di Ra
dio Montecarlo. La consegna, sus
surrata dalle questure e dai funzio
nari dell'Escopost è mussoliniana: 
non fate politica e non avrete sec
cature. Anche nel linguaggio, nello 
stile redazionale, l'autocensura è 
prassi costante : la Chiesa, il potere 
politico, i baraccati del Belice, gli 
operai in cassa integrazione, non van
no neppure nominati. ~fai gliene in
colse a quel disc-jokey di « Roma-
103 » che chiamò in causa scherzo
samente, nientemeno, il cardinal Po
letti. .. Insomma, per dirla in fran
cese, più che una « liberté d'an
tenne » una « liberté d'antan », una 
libertà dei tempi andati, più adatta 
a far funzionare i giocattoli d'oro 
dei detentori dei mezzi economici 
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che a stimolare partecipazione po
polare, informazione, cultura. 

Che la battaglia contro i silénzi 
e le parzialità del monopolio Rai-Tv 
non possa essere condotta sotto la 
bandiera della falsa libertà d'anten
na, cominciano a capirlo anche le 
forze della sinistra laica, finora più 
attente al principio teorico del plu
ralismo delle fonti d'emissione che 
alle sue inevitabili degenerazioni pra
tiche. Decisi, invece, nella difesa del 
principio del monopolio pubblico, di 
una Rai però radicalmente rinnova
ta in senso partecipativo e democra
tico, sono i gruppi della sinistra par
lamentare, specie comunisti e socia
listi. Il problema, dicono, è di rea
lizzare fino in fondo la riforma del
la Rai, seguendo le indicazioni im
plicite nella sentenza della Corte e 
attuando le direttive del Parlamen
to: libertà d'accesso a gruppi, movi
menti e associazioni con un minimo 
di rappresentatività, partecipazione 
del cittadino uti singu/us e come 
membro dttivo della collettività cit
tadina regionale e stacale, voce in 
capitolo agli enti locali e alle re
gioni, alle cooperative culturali, tu
tela del dibattito, diritto di rettifi
ca ecc. 

«Gruppi»: il radiogiornale 
costa di meno 

Bei propositi, lamenta qualche 
pessimista, che però si scontreranno 
con la tenace pratica ganopardesca 
di democristiani e conservatori. de
cisi a non abbandonare un potere 
trentennale. Le recenti nomine a sor
presa di un democristiano alla pre
sidenza della Sipra e di un social
democratico alla presidenza della Eri 
dovrebbero insegnare qualcosa, dico
no le Cassandre. Intanto, a compli
care il mosaico delle idee sulla « li
bertà d'antenna » sono giunte lepre
se di posizione favorevoli dei gruppi 

della s101stra non parlamentare, 
Pdup-Manifesto e Avanguardia O
peraia in testa, che intendono utiliz
zare via etere, per un'informazione 
politica capillare e molto meno co
stosa dei loro quotidiani, il Mani
festo e il Quotidiano dei Lavoratori, 
i propri affiatati organici redaziona
li. Se anche l'editore Giulio Savel
li, come sappiamo che ha in animo 
di fare, e il farmacista Andrea To
relli, per il partito radicale, realiz
zeranno proprie radio libere, si cree
rà una vera e propria catena radio
fonica alternativa alla Rai, da Cu
neo a Bari, che probabilmente of
frirà spunti di interesse agli osser
vatori politici e al pubblico. 

Ma resta il problema dei rapporti 
col monopolio pubblico. Il prof. Pio 
Baldclli a nome della Fred, la fede
razione delle radio democratiche, ha 
parlato durante il convegno tenuto 
a Firenze il 21 febbraio, di « fun
zione di stimolo e di controllo po
polare » al monopolio pubblico, met
tendo in rilievo gli scopi di vera e 
propria pedagogia democratica di 
un'autogestione dell'informazione da 
parte dei gruppi di base (quartieri, 
fabbriche, scuole, sindacati ecc.); la 
più numerosa Anti, l'associazione 
più liberalista, ha difeso anche Ra
dio Bra Onde Rosse ma con moti
vazioni rigidamente ami-monopoli
ste e, in fondo, aziendaliste. Le po
sizioni, dunque, sono ormai deli
neate: la parola spetta ora agli orga
ni competenti dcl Parlamento e del 
Governo. Ma il compromesso non 
sarà facile. 

• 

23 



decentramento culturale 

Nuovi canali 
per il Teatro 

di Carlo Vallauri 

• Negli anni c;corsi molte batta
glie sono state combattute contro 
gli impresari privati nel campo tea
trale. Si pensava alla gestione pub
blica come ad un mezzo risolutore 
delle difficoltà in cui versava il 
mendo della scena: senonché, ad 
accezione di alcune pur importanti 
esperienze ~- legate più alla perso
nalità di grandi registi-organizzatori 
come Strehler a Milano e Squarzina 
a Genova - la nostra prosa ha ri
sentito, nei complessi comunali, le 
contraddizioni degli schieramenti 
politici ai quali i nuovi « stabili » 
facevano capo. La ripresa di un di
scorso più articolato anche cultural
mente impegnato è venuta invece 
o da regioni amministrate con cri
teri omogenei dalle sinistre (si guar
di alle ccmpagnie e alle attività 
messe in piedi in Emilia o alle ini
ziative portate avanti in Umbria o 
negli enti locali in Toscana) op
pure da entità a natura cooperati
vistica. 

Attraverso questi nuovi strumen
ti di produzione culturale è stato 
possibile svolgere una politica tea
trale più diretta e stabilire un lega
me costante con il pubblico cui è 
rivolta che non a consentire eserci
tazioni intellettualistiche. Ed anche 
regiHi, specie delle ultime genera
zioni, già affermati non hanno esi
tato a scendere in campo per assu
mere una posizione chiaramente i
spirata alla esigenza di far valere i 
caratteri nuovi della funzione del
lo spettacolo teatrale. 

D'altronde basta oggi entrare in 
una qualsiasi sala di rappresentaz!o
ne per rendersi conto di un muta
menro profondo nella composizio
ne sociologica degli spettatori. In
dubbiamente il processo di esten
sione della scolarità, le nuove for
me di comunicazione di massa -
pur con i loro limiti e difetti -, 
l'impegno spiegato dai movimenti 
politici democratici, dalle organ!z
zazioni del tempo libero, dai grup
pi spontanei hanno contribuito non 
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solo all'aumento numerico dei sog
getti interessati al fenomeno cultu· 
raie ma all'interesse specifico di 
masse, specie giovanili, verso quel
la forma specifica di mediazione 
culturale che è costituita dal teatro. 

Certo si guarda oggi alla prosa 
con animo e intendimenti diversi ri
spetto a quello che poteva essere, 
anche solo 15 o 20 anni or sono, 
la mentalità del pubblico borghe
se tradizionale o lo scopo stesso 
della rappresentazione, considerata 
oggi come fase di un processo di co
municazione in cui la componente 
politico-sociale, le finalità educati
ve di fondo, il confronto con la 
realtà immediata divengono elemen
ti deurminanti. 

Tra i gruppi che nella corrente 
stagione hanno ~ lavorato » nel ~en
so indicato possiamo segnalare, per 
avèr visto a Roma i loro spettacoli 
in ambienti signific.uivamence ca
ratterizzati da una pre~enza mas
siccia, enrusiasta, calmcnt<! parte
cipe da trasformarsi addirittur•l in 
coro non semplicemente interlocu· 
core ma protagonista, tre esperien· 
ze. 

In primo luogo il gruppo della 
Rocca che ha messo in scena, per la 
regia di Egisto Marcucci, Dello 
Barbadirame noto sovversivo s1 è 
reso e si mantiene tuttora latitante, 
tratto (a cura di A. Attisani, A. Pic
cardi e dell'intero collettivo) dalle 
Memorie di un barbiere, l'autobio
grafia di Germanetto, un militante 
socialista - poi divenuto comuni
sta - nel periodo che vn dagli anni 
venti agli anni trenta. 

La vigilia della guerra mondia
le e la crisi post-bellica rivivono da 
un particolare angolo visuale di pro
vincia attraverso la evocazione di 
un clima in cui mondo piccolo-bor
ghese e mondo operaio registrano 
il passagio dallo scetticismo « per
benista » dell'Italia giolittiana alle 
aperte provocazioni e violenze di 
marca fascista. Lo stile grottesco ha 
conferito alla rappresentazione i to 

ni di una carrellata che consente ap
punto di valutare i termini costanti 
della minaccia che si annida nelle 
istituzioni e negli uomini per ef. 
fetto di strutture consolidate: è al
lora compito del teatro procedere 
ad un 'opera di demistificazione. 

Dal canto suo la Cooperativa del-
1 'Atto è andata a rivisitare un mo
mento cruciale della storia nazio
nale, il periodo immediatamente 
successivo all'unità, quando nell'I
talia meridionale divampa un bri
gantaggio che si riveste prevalente
mente de1 colori dei deposti re na
poletani, ed infatti il lavoro di Ni
cola Saponaro e Alessandro Giup
poni (sulla scorta di materiale do
cumentario di Franco Molfese, stu
dioso del fenomeno) si intitola Fuo
ri 1 Borboni. 

Attraverso la vicenda di una pic
cola cittadina del Sud e gli eventi 
di una « banda », gli autori tendo
no a sottolineare il carattere di 
<( conquista » del Mezzogiorno ad 
opera dei « piemontesi » (con qual
che accentuazione eccessiva anche 
se vista in una prospettiva forza
tamente schematica come quella sce
nica, giacché ci pare discutibile so
stituire alla trionfalistica << risorgi
mentale » il segno opposto della ne
gazione assoluta) per individuare (e 
questo aspetto è invece chiaramen
te interpetrato ed espresso) la ma
trici moderne della miseria del Sud, 
dell'asse degli interessi privilegiati 
salvaguardati dal potere, delle con
dù:ioni di estremo sfruttamento ed 
avvilimento dei contadini. Ed il di
lemma storicamente vero « o bri
gantaggio o emigrazione» nv1ve 
qui nei suoi duplici momenti, nep
pure come alternativa ma come con
danna . 

Le soluzioni tecniche adottate 
per la resa scenica ci sono parse 
straordinariamente aderenti alle esi
genze di rendere vivo il significa
to degli atti, dei movimenti, dei 
contenuti. La regia di Alessandro 
Giupponi (validamente sostenuta 
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dalla scenografia di Giancarlo Bi
gnardi) è stata infatti tutta indiriz
zata ad evidenziare le contraddizio
ni della società italiana del tempo 
attraverso i due piani del mondo 
ufficiale e delle sofferenze del mon
do subalterno, di cui sono lucida
mente manifestate motivazioni e 

cause. 
Infine vogliamo ricordare il po

polaresco ed efficacissimo Masa
niello di Elvio Porta ed Armando 

Pugliese (con regia di quest'ultimo) 

che, alla scuola di Ronconi, immet
te gli spettatori direttamente all'in
terno della scena - realizzata in 

un tendone - e li rende testimoni 
degli avvenimenti svoltisi a Napo

li nel 1647. 
L'ascesa e la caduta di Tomma

so Aniello sono qui visti nel bruli
care della folla partenopea, tra i 

pescatori e le donne del popolo, 
mentre in alto, ai vertici, si fanno 

giochi più grossi, nei quali vengono 
m:volti non solo un capo-popolo 

improvvisato ma rivendicazioni più 

profonde delle masse popolari. 
La commistione del pubblico a

gli attori, l'eccezionale vitalità de
gli interpreti, la forma nuova del 

canale di rappresentazione spiegano 

il grande e meritato successo dello 

spettacolo; a conferma che a nulla 
servono modifiche istituzionali se 

ncn s1 introducono ccntenuti rin
novatori nell'impostazione cultura

le. • 
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IL GAZZETTINO 

di Saverio Vòllaro 

In risposta a voci apprese sulla stampa del 

1J marzo, che attribuivano all'on. Moro 
l'intenzione di puntare ad elezzonz• an/1-
cipale, esponenti della DC sz son:> affret-

Che senso ha 
tali a smentire osservando: « Che senso 
avrebbe avuto la formazione del monoco
lore? ». 

Non è il senso di quando Berta filava, 

né di chi va con lo zoppo 
e impara a zoppicare, né della garta 

che lascia lo zampino andando al lardo. 

Può essere invece un senso 
meno antico e più bugiardo 
quello dell'on. Moro 
vale a dire: « Sl, fate una crisi, 
sl, fate le elezioni, 
ed io me le cucino da solo ». 

Il quarto 

Al congresso socialdemocratico T anassi è 
stato destituito esattamentl! come - mesi 

addietro - era accaduto a Fanfani e, più 

di recente, a Bignardi. 

Il proverbio sentenzia: 
« Non v'è due senza il tre ». 

Però attenti, o voi 
che possedete una Segreteria, 
anche i numeri hanno la febbr~ 
e una quarta testa può cadere 
nel gran canestro della fantasia. 
Cosl è: la gente aspetta, aspetta 
che tu pulisca l'immonda mangiatoia, 
tu non lo fai, tu nicchi, 
tu non ti prendi ancora il giusto affanno, 

e la gente s'annoia. 
(Ma come? In una casa, 
prima che passi l'anno 
di già un s..;condo morto? 
E' possibile, siamo in salita, 
basta sbagliare 'rapporto') ( 1) 

( 1) Si potrebbe anch,• rimare con 'abor:o· 
ma tl risultato non cambierebbe. 

I buoni e il cattivo 
ovvero 

la porti un ceffone a Firenze ... 
PerdincibacC(• che rosso scarlatto! 

Che viva porpora in questo congresso! 

Peccato òc ce ne siamo accorti adesso! 
Ma era rutta colp.1 di '!\massi, 

il primitivo, che di fronc..: agli altri 

durlindanando la nodosa clava 
cristo li minacciavo. 
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saggio di norberto bobbio 

L'ideologia 
del manganello 

di Raffaele D'Agata 

• L'esperienza democratica che vi
viamo - e quindi, naturalmente, 
anche il discorso politico che la ri
flette complessivamente - affon
da radici cosi profonde nell'esperien
za dell'antifascismo, che, senza un 
costante richiamo a quelle radici, 
non è possibile! aff crrrarne il senso 
e discorrerne in modo adeguato, sul 
terreno politico non meno che sul 
terreno culturale. Ne viene che una 
corretta e compiuta ciefinizione del 
fascismo stesso - come consapevo
lezza del passato, e dunque della 
stessa esperienza in corso nella sua 
processualità - costituisce la chia
ve di volta teoretica, senza la quale 
il processo corre il rischio ·cli resta
re privo del suo senso consapevole, 
e cioè di un centro unificante e i
dentificante da cui discenda una nuo
va e adeguata tavola di valori. As
sicurare la presenza di questo ele
mento appare dunque un compito 
ineludibile per un lavoro intellet
tuale che voglia effettivamente ser
vire alla realizzazione di un proget
to umano positivo. Da questo pun
to di vista il breve ma denso saggio 
di Bobbio su L'ideologia del fasci
smo («Quaderni della FIAP », n. 
14) risulta molto utile per stimolare 
la discussione. I rinvii alle fonti so
no continui, e dànno a queste pa
gine il carattere di agile strumento 
di sintesi e ricerca ulteriore; inoltre 
la stessa estensione delle que:;tioni 
richiamate è tanto vasta quanto lo 
è il lavoro che da qui dovrebbe ri
cevere stimolo. E questo non è po
co, se è vero che le esperienze sto
riche significative s1 comprendono 
solo guardando lontano, sia indie
tro che in avanti. Detto ciò, biso
gna sottolineare che, anche in que
ste brevi pagine, l'interesse di Bob
bio per l'ideologia del fascismo non 
è diversamente motivato rispetto al 
suo interesse per l'ideologia in gene
rale, e ciò si rifleue largamente nel
la sua impostazione. « Ogni impresa 
ideologica », per Bobbio, ha carat· 
tere « deformante », e ne consegue 
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che, dalle « immagini » che il fasci
smo ha dato di se stesso, nulla si 
può immediatamente dedurre quan
to alla sua reale natura. A meno che, 
egli aggiunge, non si sappia « legge
re tra le righe» : ed è appunto que
sto il problema. Il fascismo come 
conservazione-statalismo o come 
« vero liberalismo» (Gentile); il fa
scismo come « vera rivoluzione » e 
«mito del XX secolo» (il Mussolini 
in camicia nera e il suo entourage di 
origine anarco-sindacalista); infine, 
il fascismo come « terza via » tra 
soluzioni sociali contrastami (Spiri
to). Il problema di « leggere tra le 
righe» di queste autodefinizioni -
e, aggiungiamo, della loro risonanza 
e del loro seguito - è appunto il 
problema di afferrare dal di dentro 
il senso del fenomeno fascista . 

Bobbio rivolge un'attenzione par
ticolarmente vigile a quella compo
nente dell'ideologia fascista che ri
sale, attraverso l'irrazionalismo del 
primo Novecento, al pensiero rea
zionario, o comunque antidemocra
tico. La constatazione è che l'odio 
contro Rousseau è il solo elemento 
che accomuna l'insieme eterogeneo 
di posizioni e di teorie che il fasci
smo farà proprie, o che in esso si 
riconosceranno. In ciò sembra pre
sente il rischio di concludere sem
plicemente che il fascismo derivi in 
ultima istanza da De Maistre, e che 
non sia niente di più che una va
riante della categoria di << reazione», 
a sua volta concepita co:ne uno dei 
poli del pensiero politico dopo la 
Grande Rivoluzione. Naturalmente 
Bobbio non sostiene ciò, ma v1 è 
molto da lavorare per approfondire 
questo aspetto. Il carattere « con
correnziale » che il fascismo volle 
assumere nei confronti di un 'altra 
rivoluzione, quella proletaria e so
cialista, doveva necessariamente in
trodurre elementi nuovi nel vecchio 
bagaglio del pensiero reazionario, e 
certamente il fascismo ebbe consa
pevolezza di essere una sorta di 
«controrivoluzione preventiva »(do-

ve anche il termine « contro-rivolu
zione » andrebbe assunto in senso 
« eulogico »): una forzatura del pro
cesso storico e una rottura della sua 
continuità. La quale, certamente, 
non era allora - come del resto 
non è mai - né meccanica né scon
tata; tanto è vero che il fascismo 
venne di fatto a occupare il vuoto 
prodotto dal mancato esito rivolu
zionario del processo democratico, e 
di un tale mancato compimento 
rappresentò appunto il tragico costo. 
Sicché la stessa veste « rivoluziona
ria » che esso volle assumere non 
è ceno da considerare soltanto co
me un vaneggiamento demagogico 
(quale fu anche, senza dubbio, ma 
ciò non è sufficiente). Essa corri
spondeva al carattere effettivamente 
eversivo del movimento fascista e 
della politica dcl regime ( soprattut
to sul piano internazionale). Si trat
tava cioè di un linguaggio che do
veva essere parlato, sotto pena di 
non poter occupare lo spazio lascia
to vuoto dal movimento operaio, 
che non a caso, per poterlo riconqui
stare a sé e alla civiltà, dovette ri
percorrere tutta la strada che porta 
a svelare il nesso, allora dimentica
to, tra democrazia e rivoluzione. 

• 
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Parma, una 
storia urbanistica 

di Enrico Valeriani 

• Soltanto l'azione recente della ma
gistratura ha portato sulle prime pa
gine della stampa nazionale i fatti 
e le polemiche urbanistiche di Par
ma. Eppure da parecchio tempo una 
azione, intesa a verificare lo svolgi
mento di una complessa e per molti 
versi oscura operazione urbanisti
ca, era stata oromossa dal Comitato 
unitario di lotta per la casa della 
città emiliana. I fatti hanno origini 
lontane e la storia può cominciare 
dal 1965, quando a norma della leg
ge 16 7, certe aree vengono vincola
te a zona « PEEP ,., cioè destinate 
all'edilizia economica e popolare. In 
questa occasione viene vincolata an
che l'area che è oggi al centro della 
polemica, quella della zona Monte
bello. Nello stesso periodo il Comu
ne potrebbe espropriare i terreni ad 
un prezzo estremamente contenuto. 
Con il piano regolatore del 1969. 
però, la destinazione delle aree, che 
nel frattempo non sono state espro
priate, viene modificata: da « zona 
PEEP » si passa così ad una desti
nazione a « Centro direzionale di i
niziativa pubblica ». Il Piano Rego
latore Generale del '69, non appro
vato dal Ministero dei LL.PP ., op
portunamente modificato, viene ria
dottato dall'Amministrazione Comu

. nale il 26 luglio 197 3, previa ap-
provazione della Regione. Tra le al
tre modifiche è previsto che per le 
zone .già di « iniziativa pubblica » 
siano consentiti interventi di lottiz
zazione convenzionata, cioè in prati
ca si apre la strada alla iniziativa 
privata sulle aree fino ad allora vin
colate, ma .stranamente fatte ogget
to nel periodo intercorso tra il pia
no del '69 e quello del '7 3 di un 
fervido mercato. Contemporanea
mente alla riadozlone del piano, nel 
luglio del 73 l'Amministrazione 
Comunale incarica tecnici di sua fi
ducia di affiancare la società SIEM, 
proprietaria di gran parte delle aree, 
nella progettazione del proposto 
Centro Direzionale Montebello, per
ché verifichino che il progetto ri-
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sponda alle prevalenti esigenze di 
pubblico interesse. Il progetto viene 
approvato nel marzo '75 dalla Com
missione urbanistica, suscitando pe
rò molti dubbi e critiche. Dubbi e 
critiche che si concretizzano pubbli
camente, uscendo dalla specifica di
mensione specialistica, per assumere 
una più ampia risonanza. Quelli che 
sono gli aspetti più propriamel)te 
tecnici (aumenti di cubatura, varia· 
zioni del perimetro delle aree, varia
zione degli indici), operati all'inter
no della vigente normativa, cioè con 
strumenti consentiti, perdono tutta
via di interesse di fronte a quello 
che si configura come scontro più 
generalizzato sui problemi di politi
ca edilizia a livello cittadino. Le 
azioni del Comitato per la casa, che 
assumono dimensioni plateali, pri
ma con la pubblicazione nel giugno 
'7'5 di un pamphlet accusatorio e
stremamente circostanziato e quin
di nell'ottobre con una esposi;:ione 
vicino al teatro Regio, in pieno cen
tro cittadino, di lenzuola :.ullc quali 
sono riportate in dettaglio le accu
se e le motivazioni, trovano diffici
le accoglimento, quando non addi
rittura aperta ostilità, da parte dci 
partiti: non a caso si ripetono verso 
il Comitato accuse di qualunquismo 
o addirittura di provocazione. Dopo 
una relativa tregua, il 7 marzo cli 
quest'anno il magistrato emette 
quattro mandati di cattura; un quin
to arresto è compiuto pochi giorni 
dopo. L'inchiesta sta per essere for
malizzata. Questi dunque i fatti nel
la schematicità della cronaca. Le con
siderazioni che su essi si possono 
fare sono molte: prima fra tutte 
che, come si accennava, l'operazio
ne speculativa sia stata compiuta, in 
un' certo senso, con strumenti legali, 
o meglio conseAtiti dalla legge. Ma 
questo' è un discor:.o che porta "lon
tano e che coinvolge tutta la srru
mentazione legislativa in campo ur
banistico. Un'altra più !ipecifica con
siderazione è che, anche in un si
stema abituato al malgoverno e alla 

corruzione, nessun politico, nessun 
gruppo di potere può illudersi di 
tirare troppo la corda, può presu
mere di ignorare la base, di elude
re il controllo popolare sul proprio 
operato. La lezione viene ancora 
una volta dJl basso: non parliamo, 
per ora, di colpevoli, chè il diritto 
che emana da una Costituzione de
mocratica ci impegna a considerare 
gli accusati innocenti fino a che la 
loro colpevolezza non sia dimostrata 
irrevocabilmente. Ma lo stesso di
ritto ci consente di non considera
re alcuno impunibile per definizio
ne, specialmente quanti hanno otte
nuto di fatto dei privilegi e dell'au
torità per volontà popolare. E que
::.to cliriuo va reclamato tanto più 
fermamente m questa occasione, 
quando la « pietra dello scandalo » 
è a sinistra: perché, se naturalmen
te non c'è equivalenza tra l'essere 
<li sinistra ed essere esenù dal pec
cato, è imbarazzante ricorrere alla 
teoria della « mela marcia che c'è 
dovunque », usandola come difesa 
per inammissibili pudori. 

A maggior ragione, poi, se è vali
da l'ipotesi di una strume:italizza
zione <li alcuni degli accusati da par-

i te di quelle forze fin troppo facil
mente identificabili che hanno fatto 
della corruzione e dell'illegalità una 
costante norma al loro operare, l'in
dagine va condotta fino in fondo 
per ritorcere le facili accuse di oggi 
contro quanti s1 sono visti offrir::: 
una troppo allettante occasione di 
moraleggiare. 

Anche questo, in fin dei conti, è 
moralismo, ma lo è coscientemente: 
perché la presunzione moraleggiante 
è talvolta il prezzo da pagare per 
costruire quella morale civile che 
come rigida regola sostiene un siste
ma democratico. Democrazia, infat
ti, non è mai stata sinonimo di las
sismo, corruzione e debolezza dello 
Stato. 

• 
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medio oriente 

Sadat, 
l'allineato 

di Giampaolo Calchi Novati 

Sadat 

• A suo tempo, il trattato russo
egiziano era apparso poco più di 
una finzione: una garanzia giuridica 
(il trattato) per mitigare gli effetti 
di un •lttO politico (l'estromissione 
dal potere al Cairo delJa sinistra del 
partito). Sadat aveva rinnegato Nas
ser due volte, svuotando di ogni im
pegno riformatore la sua politica e 
legando:.i all'URSS con un « tratta
to di amicizia e di cooperazione ,. 
che in qualche modo offuscnva la 
tradizione del non-allineamento. 
Evidentemente preoccupata dal ri
flusso controrivoluzionario l'URSS 
si era accontentata di quella coper
tura. Ma nel 1972 non poté impe
dire l'affronto dell'espulsione dal-
1 'Egnto dei suoi consiglieri milita
ri. Nel rapporto russo-egiziano c'e
ra un aspetto paradossale: Sadat 
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prendeva le distanze da Mosca per 
poter arrivare alla guerra contro 
Israele, ma nel momento della guer
ra l'URSS dopo aver ricostruito nel 
1967 l'esercito egiziano e dopo aver 
impedito nel 1970 con un interven
to strisciante che fosse Israele a 
trarre profitto dalla guerra d'usu
ra, sarebbe stata puntualmente a 
fianco dell'Egitto. 

Finché è stato possibile Sa~ t 
ha sfruttato dall'interno quesra 
contraddizione. Alla semivittoria dcl 
1973 l'Egicto era arrivato grazie al· 
l'appoggio polidco degli Stati Uni· 
ti e alle forniture militari dell'URSS: 
non c'era motivo per sbilanciare la 
scelta da una parte sola. Dal canto 
suo, l'UP.SS era prigioniera di una 
politica ~he aveva perso ormai da 
tempo ogni supporto ideologico, ma 

che le rendeva in termini di pre
senza come grande potenza. Annun
ciando la decisione di Sadat di abro
gare unilateralmente il trattato del 
1971 la Tass ha bensl definito l'at· 
to « ~on amichevole ,. , ma ha dovu
to ammettere che si tratta molto 
~emplicemente della conferma di 
una linea di tendenza consolidata. 
::,e però Sadat ha ritenuto di por-
are alle sue conseguenze estreme 

la rottura con Mosca, è segno che il 
suo « revisionismo » non riguarda 
più solo le alleanze ma sta rimet
tendo in discussione la funzione 
stessa dell'Egitto nel mondo arabo. 

Era logico, persino giusto, che 
Sadat raccogliesse i frutti del Kip
pur Per una volta gli arabi non 
erano stati travolti: le armate egi
ziane avevano attraversato il Cana
le e avevano ristabilito un minimo 
<li equilibrio Solo che Sadat doveva 
dire esplicitamente che aveva com
battuto per riavere da Israele i ter
ritori occupaci nel 1967 e non per 
veder riconosciuu i diritti del po
polo palestinese Il primo disimpe
gno, comunque, non nuoceva alla 

I 
aescita del movimento palesti~ese: 
Sadat si mosse con cautela ev1lan
do di aprire un « gap » con la Si
ria, che ebbe pure la sua parte di 
soddisfazione sul Golan. È con il 
secondo accordo di disimpegno (set
tembre 1975) che l'Egitto ha im
boccato una strada senza ritorno. 

In questi mesi Sadat ha dato l'im· 
pressione di voler rimediare con un 
eccesso di attivismo alla continua 
erosione del suo credito interno e 
internazionale. Si è parlato spesso 
di « scommessa »; o di « sfida •. 
Sadat - o più in generale il grup
po dirigente borghese-burocratico 
che sotto la sua direzione stava li
quidando la rivoluzione nasseriana 
- puntava sui capitali americani, 
sugli aiuti tecnici dell'Europa, su
gli arabodollari degli Stati del Gol
fo. L'Egitto di fatto usciva dal 
« campo di battaglia •, ma i suc
cessi nel Sinai, con la riapertura <lei 
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C.inale e la npres.1 in possesso dei 
gi.icimenti di Abu Rodeis, avevano 
in sé una forza di suggestione suffi
ciente a compensare gli effetti di 
quella « diserzione ». Sadat aveva 
solo bisogno di accumulare altri 
:.t1cces~i perché se la spirale si f ns
~e inceppata i suoi nemici avrebbero 
avuto gioco facile accusa!"Jolo dj 
aver « tradito» la causa araba. 
L'errore fu di affidarsi totalmente 
agli Stati Uniti qu.indo la strategia 
•lmcricana, per definizione, aveva 
opiato per i « piccoli passi ». La de
bolezza dellu politica egiziana consi
steva nel fatto che la sua riuscita 

<lipend~va dal mantenimento di 
posizione di « leadership » mentre 

il suo procedere tendeva ine~orabil
mente a isolare l'Egitto in se stes
so, favorendo l'emergere di altri 
« poh ». 

L.1 rottura con \t·hCa è venuta 
dopo un viaggio d1 Sadat nelle ca
pitali petrolifere e 'ia preceduto un 
viaggio dello stesso S.1dat Euro

P•l. Nello stesso tempo. Sa<l:1t non I 
ha potuto impedire Jlla Siria di 
guadagnare molce po~izioni in Liba
no, in Giordania, presso I 'Organiz
zazione per la liberazione della Pale
stina e ha portato le relazioni con 
la Libia al limite di una crisi. È dif
ficile pensare a un gesto derivante 
da un sen~o di sicurezza. Al con
crario: essendosi tagliati cutti i pon
ti, l'Egicto ha preferito drammatiz
zare le su:= scehe nella speranza di 
ottenere daglì Srnti Uniti o dalla 
Germania o dall'Arabia Saudita gli 
aiuti di cui ha bisogno così urgen
te. Nessuno più potrà dire che l'E
gitto è « sospetto » perché troppo 

legato all'Unione Sovietica. 
Ma la « chiarificazione » ha mol

ti inconvenienti. La Siria è subito 
passata al contra1111cco meuendo 
l'Egitto in seria difficoltà. Anche la 
Siria in fondo è partita dalle stesse 
premesse della politica di Sadat ed 
è probabilmente oriemata verso una 
medesima soluzione (riconoscimen
to di Isrnelc in cambio della resti-
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tuzione <lei territori, « diplomatiz-
1azione » della resistenza palestine
se nt>l quadro dei rappom c<htitui
ti), ma i cedimenti d1 SadH d.mno 
ud Assad un vantaggio insperato: 
tanto più che l'intransigenza di 
Israele !iene aperto il conrenzioso 
:.ul Golan consentendo alla Siria di 
restare in prima linc<L li collegamen
to con l'URSS era l'ulcima condizio
ne di credibilità, dato che la sola al
ternativa è la dipendenza, anche sul 
piano militare, dagli Stati Uniti, che 
:.ono già i fornitori dell'arsenale di 
Israele. La prossima guerra In com
b•Hteranno solo 1 phantoms? Fra 
Egittto e URSS non esisteva pil; da 
tempo né solidarietà né fiducia, ma 
la rinuncia dell'Egitto all'URSS per 

le forniture militari è un fatto nuo
vo che rovescia un orientamento in 
atto dal 1955-56. 

E in grado la Siria di inserirsi nel 
vuoto lasciato dall'Egitto? Per tra
dizione, la Siria accoppia a un for
te senso dell'arabismo una perce
zione re;1listica dei suoi limiti. La 
Repubblica araba unita nel 1957-58 
n:icque da quesra combinazione. 
Non avendo i me1.zi demografici, 
economici e miluari dell'Egitto, la 
Siria ha sempre cercato di suffraga
re la sua vocazione araba alleandosi 
con l'Egitto (o con l'Irak). salvo 
passare in posizione subalterna. Poi
ché l'Egitto si è allontanato dal 
campo di battaglia ed essendo insa
nabile la polemica con Baghdad, la 
Siria ha cambiato tattica: invece di 
allearsi con i pezzi forti, si è rivolca 
at comprimari, che può controllare. 
Si spiega così il riavvicinamento a 
I lussein e l'instaurazione di una 
specie di protetrorato sul Libano: 
anche con l'OLP è in corso un'ope
razione che potrebbe indebolire Ara
fot a vantaggio dell'organizzazione, 
la Saika, che sente di più l'influenza 

di Damasco. 
f: diffìc1le prevedere gli sbocchi 

della politica siriana. È certo indi
cntivo che hraele abbia seguito con 
molta prudenza questo strarip.1men-

10 · in altri tempi l sraele aveva mi

nacciato di considerare « casus bel
li » ogni mutamento degli equilibri 
nei due Stati-cuscinetto, appunto la 
Giordania e il Lib.mo. Ma nella con
dizione auuale Israele potrebbe da
re volentien un po' di spazio alla 
Siria, '>C viene da qui l'ultima 
« chance » di inserire la lotta dei 
palestinesi in un contesto politico 
che pos'a preservare in prospettiva 
lo « scacu~ quo», almeno net suoi 
termini politici di fondo. Cadono 
ormai entro la sfera dell'influenza 
siriana i « santuari » dell'OLP, i 
campi dei profughi, gli stessi terri
tori su cui dovrebbe costituirsi ve
rosimilmente il futuro Stato palesti
nese. E una responsabilita che la Si
ria potrebbe faticare a gestire, come 
si ricava dai sussulti nel Libano di 
una crisi che troppi hanno interes
se a continuamente inasprire. 

La decisione di Sadat - aggirato 
dalla Sm.1 e impotente davanti alle 
incenen..:, anche elenorali, degli 
Stati Uniti - diventa una vera e 
propria « fuga tn avanti ». Il filo 
i'llperfetto che legava malgrado tut-

Sma e Egitto si è spezzato. La 
~ma dovrà di!llo~trare di poter far 
fronte <la sola ai suoi compiti; 
l'URSS si trova di nuovo a dover 
scegliere fra una politica selettiva 
dei propri alleati, sulla base del
l'omogeneità ideologica, e una poli
tica di sostegno militare ai paesi che 
nello « scenario » del Medio Orien
te recitano la parte di antagonisti 
delle forze alleate degli Stati Uniti. 
C'è da temere una radicalizzazione. 
Se l'Egitto ha ottenuto quasi tutto 
quello che poteva chiedere alla « so
luzione politica », in mondo arabo 
nel suo complesso è ancora tn posi
zione rivendicativ;\, e Sadat non 
può ignorarlo. Un giorno, forse, un 
presidente -arabo, in segno polemi
co, interromperà un vertice per an
dare a deporre un mazzo di fiori 
:ml mausoleo di Nasser. 

• 
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spagna 

L' «aperturista» 
spara 
sui lavoratori 
di Camillo Pisani 

• Quando Franco morl e Juan Car
los annunciò Li ristrutturazione dcl 
gabinetto ereditato dal dittatore, 
molti ritennero che Arias Navarro 
sarebbe stato cacciato. Ma il neomo
narca non volle poi arrivare a que 
sta decisione, oppure non ne ebbe il 
cor.tggio, o la forza. L'uomo <lell:: 
fucilazioni del 27 settembre re:.tò 
al suo posto con soddisfazione di 
tutti gli ultra. Attualmente il pro
blema della liquidazione del fdc
lissimo di Franco travestito da aper 
turista sembra riproporsi con urgen
za al re e agli evoluzionisti corteg
giatori dell'Europa che gli fanno ccr 
chio. Gli eccidi con cui il regime 
ha tentato di arrestare una delle più 
coraggiose e vaste ondate di conte
stazione politica, sociale e sindaca
le degli ultimi anni hanno distrutto 
ogni residua credibilità di cui l'at• 
ruale governo di Madrid poteva •IO
cora godere ali 'estero come « stru
mento di democratizzazione », sic
ché Juan Carlos potrebbe ora pre
tendere di veder dimenticati i morti 
di Vitoria e Basauri licenziando il 
suo primo ministro. 

Il « continuismo » di fronte 
ad una tripla crisi 

Naturalmente nessuno piangerà se 
Arias Navarro dovrà andarsene; ma 
il problema veramente non è della 
sua persona, bensì quello dell'intera 
direzione politica spagnola. È da 
chiedersi: è proprio Arias e soltanto 
lui il responsabile degli indirizzi re
pressivi mai abbandonati e addirit
tura esasperati nelle ultime settima
ne? E Arias il responsabile del bloc
co del pur lento « apercurismo » pro
messo dalla coppia Juan Carlos-Fraga 
Iribarne? E comunque: si può dav
vero supporre che un semplice rim
pasto, anche se caratterizzato dalla 
li4uida7ione del vecchio esponente 
franchista, porterà ad una eccelera-
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zie.ne del vantnto progetto ufficiai'! 
di democratizzazione fino a riguada
gnare .1! re di Spagna una certa fi
ducia dell'Europa? 

Nell'analisi della snuaz1one spa
gnola oggi, quattro mesi e mezzo 
dopo la morte di Franco, si è por
tati a unn serie di constatazioni che 
rispondono in modo abbastanza e
s.1uriente agli interrog;ttivi formula
ti. l 0 

- .!! fallito il piano continuista 
della vecchia guardia franchista che 
attraverso la dura politica di sempre 
mirava a blocc.1re il prepotente sca· 
tenarsi della domanda di libertà a 
tutti i livelli e in ogni settore. Que
sta domanda si va infatti estenden
do e coinvolge perfino settori delle 
vecchie strutture «sicure»: come le 
Forze armate. 2° - È fallito anche 
il piano dei cosiddetti « aperturisti » 
per una democratizzazione limituta 
e condizionat.1 e soprattutto sciolta 
nei « tempi lunghi ». finora nes
suna delle forze dell'opposizione h.i 
mostrato una qualunque propensio
ne a rompere la solidarietà del (( C;U' 
tello democratico », che presenta di
vergenze politiche e ideologiche no
tevoli ma non un 'incrinatura sulla 
rivendicazione base della « libertà 
per tutti, senza nessuna esclusione ». 
3° - Si è determinata una concomi
tanza, che potrà avere effetti dirom
penti, delle sempre più gravi conse
guenze della crisi economica e so 
ciale e delle sempre più frequenti 
manifestazioni della generale richie
sta di libertà d1 associazione e mani
festa-ione. Siamo cosl di fronte in 
Spagna a una tripla crisi che nessun 
governo antidemocratico potrà domi· 
nare: quella economica, produttiva, 
monetaria e quindi sociale; quella 
del cosiddetto « ordine pubblico » 
secondo l'accezione autoritaria di 
marca franchista in vigore da quasi 
un quarantennio (la repressione per 
quanto sanguinosa e brutale possa 
essere non può più garantire la « pa
ce interna » che dovrebbe lasciare 
:.correre senza ostacoli i lenti pro
getti monarco continuisti); quella di 

tutta la struttura politico·giuridico
amministrativa, ormai privn di basi 
di consenso anche limitate. Un gior 
nale di Barcellona, con notevole co
raggio bisogna dire, ha d;tto di tut
to ciò 1:1 dimostrazione più sintetÌ' 
ca e chiara che si possa immaginare 
commentando il massacro compiuto 
nella capitale della provincia basca 
di A"'lla (come si sa, cinque ope
rai vi :urono assassinati). Ha scrit
to: s1 spara sui lavoratori preten' 
dendo di controllare le conseguenze 
di uno sciopero; ma come s1 può 
far conto di ottenere risultati poli
tici quando le orgitnizzazioni che 
i;ono in grado di organizzare e mo
bilitare grandi masse di operai non 
sono riconosciute e ufficialmente 
« non esistono», mentre sono uffr. 
ciali le organiaazioni e gli istituti 
che non hanno più ttlcun seguito? 

Siamo dunque assai prossimi al 
punto della « rottura » che la Giun
ta auspica da tempo e di cui la for-
1.a delle masse dovrebbe g.1r::ntire il 
carattere democratico e p;1cifico. Il 
problema è quello di sap»re se gli 
attuali governanti ne sono consape
voli, e con quali proposill si prepa
rano a questa scadenza, forse im-
minente. 

• 
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le dimissioni di wilson 

Verso una 
socialdemocrazia 
senza nemici 
(a sinistra) 
di Claudio Moffa 

• Che sia l'attuale ministro degli 
Esteri James Callaghan, o un altro 
dei « papabili » indicati dalla stam
pa internazionale - Ilealey, can
celliere dello scacchiere; Jenkins, 
ministro degli Interni; Benn, Ener
gia; Foot, Lavoro - il successore 
di Harold Wilson non avrà certo 
vita facile. Lo aspetta una lunga se
rie di problemi, quelli stessi che, in 
ultima analisi, hanno determinato il 
ritiro del leader laburista dall'atti
vità politica. Eccoli : l) Economia 
sotto zero, con un tasso annuo di 
svalutazione della sterlina che si ag
gira, a seconda delle monete di rife
rimento, attorno al l 5-20 per cen
lO (per la prima volta nella storia, 
il pound inglese è sceso, nel me~e 
di marzo, al di sotto dei due dolla
ri); un aumento dei prezzi ad un 
ritmo mensile Jell'l,3 per cento, 
più del 15 per cento all'anno (dati 
ufficiali); un deficit della bilancia 
commerciale in ascesa (249 milioni 
di sterline a febbraio); e la disoc
cupazione oltre il milione di unità. 
2) Situazione sociale e sindacale as
sai poco tranquilla, a causa della 
scarsa « tenuta » di quel patto so
ciale con cui Wilson aveva tentato 
di imbrigliare le lotte operaie per 
il salario: i vertici sindacali, e m 
particolare il leader della potente 
Union dei trasporti Jones, avevano 
dato, nell'autunno dello scorso an
no, il loro assenso ufficiale alla ri
chiesta governativa di contenere gli 
aumenti salariali entro una fascia 
non superiore ulle sei sterline. Ma 
alla base l'approvazione di questa 
misura ha creato un notevole scon
tento, aprendo nuovi spazi all'azio
ne della sinistra sindacale. 3) Uni
tà del partico laburista in grave cri
si: anche nel partito, l'abbandono 
definitivo da parte della maggioran
za e del gruppo dirigente di alcuni 
principi cardine del laburismo -
il « Welfore state», le nazionalizza
zioni etc. - ha approfondito i dis
sensi da parte della sinistra, che 
manifesta sempre più marcate ten-
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denze « autonomiste ». Già venute 
alla luce nei mesi passati, in occa
sione della proposta di nuove na
zionalizzazioni avanzata dall'ex mi
nistro dell'industria Benn, e soprat
tutto in occasione del referendum 
sulla CEE, tali tendenze rischiano 
di diventare sempre più forti. 4) Ir
landa: Merlyn Rees, segretario di 
stato per l'Irlanda del Nord desi
gnato dal governo laburista, non 
sembra essere stato migliore del 
suo predecessore conservatore Whi
telaw. E le bombe sono tornate ad 
insanguinare non solo l'Ulster, ma 
la stessa capitale inglese, Jove or
digni sono stati recentemente sco
perti nelle affollatissime stazioni 
metropolitane centrali. 

Il rutto, infine, in un quadro eu
ropeo dominato dallo spettro di una 
nuova paurosa recessione, dopo la 
bufera monetaria che ha investito 
prima la lira, e poi il franco, e dopo 
l'uscita di quest'ultimo (per la se
conda volta) dal serpente. 

Né vi può essere alcun dubbio 
che i problemi sopra elencati siano 
di natura, come si dice, « struttu
rale»: la crisi economica durn or
mai in Inghilterra da più di quin
dici anni, e leggi anti-sciopero o 
patti sociali, « splendido isolamen
to » anti-CEE o ingresso nel Mer
cato Comune, né conservatori né 
laburisti sono riusciti a superarla. 
È una crisi che, in effetti, ha radici 
molto profonde, forse più di quelle 
di qualsiasi altro paese dell'occiden· 
te capitalistico, e che ha un nome 
preciso: Impero. Perduto quest'ul
timo, e le enormi ricchezze che ne 
derivavano, la Gran Bretagna ha 
visto diminuire gradualmente ma 
inesorabilmente nell'arco degli ulti
mi trent'anni la sua capacità econo
mica. Il reddito procapite inglese è 
oggi pari a quello dell'Italia. Co
stretta ad affrontare « da sola », 
senza l'apporto dello sfruttamento 
delle colonie, la competitività inter
nazionale, l'industria britannica si è 
trovata di fronte, nel momento m 

cui ha tentato di accrescere la pro
duttività del lavoro, una classe ope
raia sl « tradunionista », ma anche 
dotata di una eccezionale forza sul 
piano contrattuale. Una forza che, 
maturatasi e consolidatasi nel corso 
di un secolo grazie all'esistenza di 
una vasta e ricca « periferia » su 
cui scaricare i costi sociali della me
tropoli, non si è esaurita automati
camente con l'emancipazione delle 
colonie. Di qui l'origine ultima del
la crisi economica che attanaglia da 
più di due lustri la Gran Bretagna: 
un unico filo, in effetti, collega i di
versi governi, conservatori e labu
risti, che dall'inizio degli anni ses
santa s1 sono succeduti alla guida 
del paese. Quello della decadenza 
di un sistema coloniale e imperiali
sta . È per questo che il successore 
di \X1ilson non solo non riuscirà 
probabilmente a migliorare la situa
zione, ma anzi sarà costretto ad af
frontarne il peggioramento. Quali 
siano le conseguenze specifiche di 
questo processo sullo sviluppo del 
sindacalismo e del laburismo ingle
si, è difficile ora valutare con esat
tezza . Di certo, dietro la nuova vee
menza degli attacchi e delle criti
che della sinistra laburista del grup
po « Tribune » alla politica econo
mica del governo, c'è qualcosa di 
molto più sostanziale che un sem
plice verbalismo massimalista. 

• 
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Alla sinistra 
le «cantonali» 
francesi 

di Vittorio Orilia 

• Nella condizione attuale delle 
forze progressiste in Europa occi
dentale il • risultato delle elezioni 
cantonali di Francia offre lo spun
to a una serie di riflessioni che 
vanno bene al di là delle cifre del 
computo elettorale ' e del loro si
gnificato immediato. Vi sono, certo, 
una serie di fattori del momento 
che non debbono essere sottovalu
tati e che stanno a testimoniare 
l'ampliarsi del mutamento politico 
pur in un paese come la Francia 
che per la sua struttura ammini
strativa offre ad elezioni locali di 
tal genere ben scarse possibilità di 
contare a priori sul terreno politico. 
Eppure questo è proprio il primo 
punto che merita di essere sottoli
neato, al di là del significato pro
spettico delle cifre, che indicano, se 
riferite a una futura consultazione 
di carattere generale, l'esistenza in
discutibile di una sia pur ridona 
maggioranza delle sinistre: l'essere 
state cioè queste, per una opinione 
pubblica abituata a considerarle di 
scarso rilievo politico, elezioni pro
priamente politiche. La partecipa
zione più elevata che <l'abitudine, 
la compattezza del voto al secondo 
turno, sia da parte dei moderàti 
che dei progressisti, le scarse defe
zioni che si sono verificate nei due 
schieramenti, l'aprirsi per contro 
di una forte polemica all'interno 
dello schieramento perdente all'in
domani del voto, tutto questo sta 
a dimostrare che, contrariamente a 
quanto molti ancora alla vigilia del 
voto pensavano, queste elezioni pos
sono agevolmente essere conside
rate una sorta di prova di forza 
tra i due blocchi in cui si divide 
la volontà politica dei francesi e 
che, lungi dall'aprire la strada a 
possibili ipotesi compromissorie, 
esse hanno sottolineato la necessi
tà delle scelte, l'obbligo dei pro
grammi precisi e rispondenti alle 
attese, l'importanza dell'impegno 
politico diretto. 

Nella sottovalutazione di questa 
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richiesta di chiarezza da parte del
l'elettorato sta certamente la pri
ma ragione della sconfitta del po
tere giscardiano, particolarmente 
per quanto riguarda la distribuzio
ne del voto tra le classi d'età, che 
ha visto delinearsi una preminenza 
assai netta per le sinistre tra i più 
giovani elettori. Lo scivolamento 
verso simstra, e più propriamente 
verso il partito socialista, di sensi
bili percentuali di elettori centri
sti, contrariamente a tutte le spe
ranze del governo, dimostra però 
qualcosa di altro e di più sostan
ziale· che è stata messa in disC'JS· 
sione, da parte di strati crescenti 
della opinione pubblica francese. 
l'intera ipotesi economica e sociale 
di Giscard d'Estaing e che l'amara 
scoperta della sopravvalutazione 
della forza ecohomica del paese, 

crudamente segnata dalla caduta del 
franco e dall 'accentuarsi del pro· 
cesso inflazionistico ha finito per 
porre con urgenza ti problema del 
l.1 crescita equilibrata del paese e 
Jclla sua armonia con lo sviluppo 
della condizione sociale delle mas
se dei lavoratori. Anche in Francia 
la diminuzione del potere d'acqui
<;to della moneta, la crescita della 
disoccupazione, l'inesistenza di una 
politica di coordinamento dello 
wiluppo, i pesanti condizionamen
ti internazionali hanno riproposto il 
carattere illusorio di politiche che 
lascino solo all'astratta possibilità 
di una ripresa economica di pretto 
stile capitali:.tico il compito di ri
solvere le crescenti contraddizioni 
dcl sistema. 

È indubbio che il risulraro delle 
elf'zioni canconali possa aprire un 
processo di accelerazione degli svi
luppi politici france:.i. Preoccupato 
dcl risultato, illudendosi probabil
mente di poter sfruttare a proprio 
vantaggio proprio quella ripresa eco
nomica che esso attende come con
seguenza necessaria del risollevarsi 
della economia americana e tede
sca, il potere giscard1ano può esse
re indotto nei mesi prossimi ad ac
celerare i tempi senza modificare 
la sua politica. Errore tipico dei 
regimi conservatori in difficoltà, 
una raie ipotesi nondimeno propo
ne alle sinistre francesi serie occa
sioni di riflessione. Innanzi tutto 
impone loro di non cadere nella 
trappola della « sopravvalutazione » 
della condizione atruale della Fran
cia che il regime continua a perse
guire, sia sul terreno economico che 
su quello propriamente politico. ~ 
vero che negli ultimi mesi il go
verno di Giscard ha progressiva
mente annacquato alcune delle ti
piche posizioni della politica inter
nazionale gollista e che quindi si 
potrebbe parlare, secondo una ter· 
minologia francese classica, di « ab
bandoni della sovranità»; ma non 
è questo, a parere nostro, il punto 
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fondamentale, e le sinistre france
si commetterebbero un grave erro
re nel seguire il regime su questo 
terreno e nel polemizzare con esso 
senza rendersi conto deJla più ge
nerale realtà di indebolimento della 
posizione dell'Europa a confronto 
degli Stati Uniti da un lato e delle 
nazioni emergenti dall'altro, un qua
dro in cui, volente o nolente, an
che la Francia si muove. 

È in questa prospettiva che si 
pone un'altra riflessione sulle ele
zioni francesi che più direttamente 
interesssa le forze della sinistra ita
liana. Se è vero che la vittoria del
la sinistra francese è anche una no
stra vittoria e se è vero che ogni no
stra ipotesi per l'avvenire deve te
ner conto di quello che si prof ila 
in Francia, allora un problema ur
gente si pone tra le forze della si
nistra italiana e quelle francesi: 
quello di approfondire, m questo 
delicato e importante periodo di 
transizione, la reciproca conoscen
za, la verifica delle prospettive poli
tiche, il superamento di una serie di 
incomprensioni che tuttora esistono 
e che, se in buona parte derivano 
da reali differenze di situazione, 
non mancano di essere alimentate 
dall'ancora evidente limitatezza di 
rapporti e di scambi di esperienze. 
Non è una novità che tra due pae
si come la Francia e l'Italia, su cui 
grava l'ambiguità di un rapporto 
« fraterno», lo scambio sia poi nella 
ze sul piano politico sia poi nella 
realtà estremamente limitato e le 
contrappo,izioni molte volte artifi
ciali. Senza affrontare le differenti 
tematiche sullo sviluppo interno dei 
due paesi, il problema della colloca
zione comune delle due esperienze 
nel quadro europeo, indispensabile 
per il successo di entrambe, è argo
mento che merita fin d'ora una più 
attenta valutazione da parte delle 
forze di sinistra dei due paesi, e 
uno sforzo per accentuarne l'impo
stazione comune. 
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dopo il vertice 
socialista di oporto 

Soares 
fa da sè 
di Mario Galletti 

• Per il segretario del Ps porto
ghese, il bilancio del vertice di 0-
porto e Povoa do Varzim è stato 
pieno e cospicuo. Da tempo Soares 
chiedeva allo schieramento dei par
titi socialisti e socialdemocratici eu· 
ropei un appoggio unanime, pubbli
co e il più clamoroso possibile. Ha 
ottenuto quello che voleva: alle riu
nioni e manifestazioni indette a me
tà marzo nel Nord del Portogallo 
sono intervenuti di persona i segre
tari dei Ps dell'Europa, compresi 
alcuni primi ministri (ad eccezione 
di Wilson, il quale evidentemente 
maturava già la decisione di dimet· 
tersi), sicché per quanto riguarda il 
bilancio strettamente portoghese al
meno tre sono i risultati della con
ferenza che vanno a tutto vantaggio 
di Soares. È stata intanto unani
memente appoggiata la linea dei so
cialisti portoghesi su1la «dimensione 
europea » dei problemi deJlo svilup
po politico ed economico del Porto
gallo; inoltre la partecipazione alle 
riunioni di socialisti e socialdemo
cratici ha tagliato del tutto fuori da 
ogni contatto e beneficio di rappor
ti con l'Internazionale il partito di 
destra Ppd che si dice affine alla 
socialdemocrazia ma nei fatti ha sol
tanto velleità restauratrici; infine lo 
appoggio espresso a Soares riguarda 
non solo i rapporti fra i vari partiti 
e il Ps portoghese, ma anche le re
lazioni di molti Stati europei (quel
li dove sono al potere le socialde
mocrazie) con il Portogallo di do
mani ,il che vuol dire - con tutto 
il peso propagandistico che l'affer
mazione potrà comportare sull'at
teggiamento degli elettori portoghesi 
il prossimo 25 aprile - che se Li
sbona vorrà beneficiare degli aiuti 
europei e del! 'inserimento negli or
ganismi della CEE, la via miglio
re sarà quella di garantire le con:li
z1001 per un forte governo diretto 
da Mario Soarec;. 

Sui vari punti che compongono 
questo bilancio sommario del verti
ce di Oporto (compresa l'implicita 

ambizione di Soares di sfruttare al 
massimo l'avvenimento per trarne 
benefici elettorali) si può serenamen
te esprimere un giudizio positivo, se 
non altro per il fatto che data la 
situazione attuale del Portogallo, 
caratterizzata da segni involutivi 
preoccupanti e da una crescente ag
gressività delle forze di destra, una 
netta affermazione del Ps nelle ele
zioni legislative del 25 aprile appa
re come una delle poche vie suscet
tibili di bloccare la temuta revan
che reazionaria. Quello che resta da 
chiarire è legato alla seguente do
manda: c'è stata unanimità di ap
poggio a Soares, ma per quale po
litica da condurre successivame:ue 
alla sua eventuale vittoria elettora
le? Il fatto è questo: a Oporto e 
Povoa si sono riuniti - fra gli al
tri esponenti socialisti e socialde
mocratici - anche leaders che sono 
oggi impegnati m prima persona 
nella realizzazione di un progetto 
unitario con altre forze della sini
stra (comunisti compresi) per supe
rare le crisi nazionali acutissime e 
la crisi generale dell'Europa occiden
tale. Ebbene: qual è stato il grado 
di apprezzamento che !)oarcs ha ma
nifestato degli sforzi per l'unità del
la sinistra in Europa? Ma soprattut· 
to: quale contributo pensa di for
nire il Ps portoghese a un progetto 
di ricerca di nuove maggioranze pro
gressiste contro la crisi e la reazione 
a livello continentale europeo? In 
altre parole - dato che su questi 
temi l'unità in seno all'I nternazio
nale socialista è assolutamente inesi
stente - si tratta, detto con molta 
franchezza, di sapere in quale mi~ 
sura il Ps portoghese mantiene an
cora un rapporto privilegiato con la 
socialdemocrazia tedesca, che resta 
nettamente ancorata agli schemi del-
1 'anticomunismo. 

Il discorso su questi punti supe
ra di molto il quadro portoghese. A 
restare alle affermazioni fatte da Ma
rio Soares dopo la conclusione delle 
riunioni di Oporto, si deve consta--33 
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dopo il vertice 
socialista di oportu 

care una rigida chiusura della lea
dership del Ps verso gli unici in
terlocutori validi per un progetto di 
s 1stra in Portogallo: i comunisti. 
S1 possono avanzare tutte le critiche 
che si vuole nei confronti del Pcp 
e di Alvaro Cuilhal, ma intanco es
si rappresencano a Lisbona e nel 
Sud bracciantile una forza reale, go
vernando contro la quale il Paese 
può correre gravi rischi lasciando 
spazio alla reazione imprenditoriale 
e agraria; inoltre - fatto ancora più 
importante - si sono moltiplicate 
negli ultimi tempi, da parte dcl Pcp, 
serie proposte ai socialisti per con
durre unitariamente almeno alcune 
battaglie importanti: prima fra tut
te quella per salvare l'attuazione del
la riforma agraria. Mario Soares ha 
invece escluso, « per ora e per do
mani », egli ha detto, non solo la 
proposta di un patto unitario, ma 
anche quella di una collaborazione 
verso obbiettivi limitati e specifici 
con il pamto comunista L'esclus10-
nc di prospettive unitarie Ps-Pcp, 
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quali che potranno essere le conse
guenze interne .,ortoghesi, non può 
non avere riflessi negativi anche in 
altri paesi d'Europa . Per esempio la 
causa spagnola ha bisogno di vede
re estendersi dovunque è possibile 
il colloquio fra tutte le componen
ti della sinistra, quelle che si ispi
~·mo a~li 1Jeali scxialisu ìn partico
lare. [ presumibile che alcuni espo
nenti socialisti e socialdemocratici si 
siano compiaciuti delle posizioni di 
Soares m. per certo si sa che altri 
hanno manifestato disappunto. Mit
terrand e stato fra questi ultimi e 
l'on De Martino ha criticato senza 
mezzi termini l'ambizione di Soares 
di voler governare da solo (nel caso 
il risultato del lavoro glielo consenca 
anche minimamence) escludendo o
gni possibilità di coalizione « con 
un'altra forza democratica ». Il se
gretario del Psi si è rammaricato che 
il Pcp possa essere o ancora appa
ri re « non democratico», aggiungen
do che un'alleanza con «un Pcp de
mocratico sarebbe una soluzione i.. 

A conclusione di queste note re
sta da segnalare un supplementare 
merito del vertice di Opono: di 
avere contribuito a ridestare in tut
ta l'Europa tnteresse e attenzione 
sulle sorti della democra;~ia in Por
togallo e sulla prossima scadenza 
elettorale, · alla quale ci si avvicina 
in un crescendo sempre più dram
matico di rivalità, concrasti e ten
sioni. La questione agr.uia - cui 
si è già fatto un fugace cenno -
sembra essere uno dei temi più con
troversi e scottami. Nel Nord re
trivo e nel Sud bracciantile, forse 
troppo somm.uiam nce mvc,tito da 
espropri non sempre giustificati, si 
assiste a una vera e propria cospi
razione restauratrice che va a sal
darsi con l'attività delh bande spar
se ma consistenti di agenti dcl vec
chio regime. Una somma di perico
li contro i quali dicevamo - le 
sinistre non paiono voler offrire un 
attivo schieramento comune. 

M. G. 
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Il mattino 
del Vietnam 

di Tullio Vinay 

• Il dr. Nguyen Van Thu, presi
dente della Croce Rossa ed ammini
stratore militare di Saigon, mi n
cordava che nella scoria del Viet
nam ritornano costantemente quat
tro conce et i: umanesimo, spirituali
tà, verità e fiducia. Queste parole 
s1 trovano sia nel confucianesimo 
che nel buddismo, ma hanno un sen
so particolare vietnamita. Una ca
raneriscica del suo popolo - m1 
diceva - è di valorizzare l'umane
simo e sviluppare l'amore fra i po
poli. Le dominazioni !">traniere non 
hanno cancellato questa identità del
la cultura vietnamita, ed ora voglio
no sforzar:si a realizzare un sociali
smo nuovo in cui i quattro conceni 
possano liberamente esprimersi. Tre 
generazioni hanno lottato per que
sto e ciò è una buona premessa per 
ravvenire. 

In una mostra di pitcori moderni, 
fra tanti quadri ve n'era uno solo 
che si riferiva alla guerra, due don
ne col fucile, tutti gli altri erano un 
inno alla riconciliazione, alla rico
struzione, alla vita. In uno era rap
presentato il Vietnam verso il quale 
volavano colombe bianche da ogni 
parre del mondo ed ogni colomba 
aveva sul petto una piccola bandie
rina della nazione di provenienza: 
moira fiducia nell'umanità ... che spe
riamo non sia delusa. 

Su queste caratteristiche si fà le
va per la edificazione della nuova 
~ociecà. È evidente che dopo trenta 
anni di lotta contro l'imperialismo 
capitalista era inevitabile conseguen
za una scelta socialista, sinonimo di 
libertà cd indipendenza. Ma questa 
non è la scelta di una élite o co 
munque di una minoranz.a, ma de!la 
maggioranza, della stragrande mag
gioranza del popolo. I conti son pre
sto fatti: una parte combatteva nel
la giungla, un'ahra louava clande
stina nelle città, un 'altra ancora era 
nelle galere di Thieu. Poi già nel 
mio primo viaggio avevo raccoho 
simili pronunciamenti nei quartieri 
popolari e persino fra i soldati dello 
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esercito fantoccio. Contro questa 
scelta possono esser solo quei traf
ficanti che col precedente regime 
avevano farro affari o quelli la cui 
testa era stata riempita dalla pro
paganda anticomunista, come era av· 
venuto del maggior numero dei car· 
colici, anche se, persino fra questi , 
molti sono di quelli che han lottato 
per la libertà. 

Alla mia domanda se esiste il 
pericolo che risorga una opposizione 
di destra, padre Chan Tin risponde 
deciso: « No, perché non s1 torna 
indietro nella storia. Ci sono e ci 
"aranno dei malcontenti, ma dopo 
trent'anni di lona, il Vietna'11 ha 
scelto la via del socialismo e questa 
è una scelta di popolo » . 

Quale socialismo si sceglie? Tutte 
le persone interpellate hanno sem· 
pre voluto sottolineare che il lorc 
sarà un socialismo vietnamita, Viet

namita, ed in nessun modo copia di 
altri modelli. È qui il grande mole 
della cultura vietnamita ed è qui 
che il Vietnam, dopo esser state 
per tanti anni « la coscienza del 
mondo», ora può darci, e noi pos· 
siamo aver turce le ragioni per esser 
fiduciosi, il· modello <li una società 
nuova, umana, con valori veri. 

Tutto ciò non coglie la necessità 
di disintossicare il popolo che la 
dittatura Thieu-americana ha avvele
nato con la propaganda e la cor· 
ruzione. Si tratta di informare, spie· 
gare, far comprendere la nuova si· 
tuazione. Ho avuto la chiara sensa
zione che nulla vuol esser fatto se 
non compreso. Non c'è dogmausmo 
imposto, ma senso dell'umano. Sonc 
stati così istituiti i corsi di rieduca· 
zione per i quali, un po 'alla volta, 
tutù passano. Non sono centri d! 
« lavaggio dei cervelli » come unn 
malevola propaganda vuol far ere· 
dere. Sono proprio l'opposto. One· 
sta Carpenè, un 'assistente sociale ira· 
liana, che ha chiesto di frequentarli 
volontariamente, mi ha cosl riferite 
di essi: « Il primo giorno, si tiene 
una lezione di storia del Vietnam e 

la storia dice molto perchè per mal· 
leoni quel popolo ha lottaco per L1 
sua indipendenza e per conservare 
la sua identità. Il secondo giorno, 
un 'altra lezione sulle ragioni della 
rivoluzione e della lotta contro lo 
imperialismo. Il terzo giorno, l'ulti
ma lezione sulla situazione attuale 
che il popolo deve affrontare. Dopo 
ogni lezione i partecipanti si divi
dono in gruppi di discussione nei 
quali ognuno esprime liberamente il 
suo pemiero, senza akuna resrrizio· 
ne, e fà le sue proposte. Per gli alri 
quadri del precedente regime, forte· 
mente compromessi nella corruzione, 
i corsi durano di più, alcuni mesi. [n 
questo caso si tratta non solo di in
formarli ma di reinserirli m una 
società diversa, ciò che è valido non 
~olo politicamente, perché a volte 
occorre ricostruire delle persone mo
ralmente rovinate. Esagererei se di
::essi che bisognerebbe fare altret
tanto in Icalia per avere un' ''alter· 
nativa" valida alla situazione politi· 
ca attuale? 

L'indomani della liberazione di
cevo all'ambasciacore del Vietnam a 
Roma la mia grande ammi:azione 
per i vietnamiti che erano stati cosl 
« forti » da aver saputo perdonare 
a tutti, anche ai più crudeli tortura· 
tori. L'ambasciatore mi rispose: 
« Perchè uccidere? Noi non voglia· 
mo uccidere, ma che cambino di 
mentalità e vivano ». Nella Bibbia 
si leggr.: « Dio non vuole la morte 
dell'esempio, ma che cambi di men
talità e viva ». Una volta ancora sono 
i «samaritani • che danno una lezio
ne alla Chiesa. Però con questo ini
zio si può ben aver fiducia nel cam
mino che percorrerà il popolo viet
namita. Questa è polmca vera, che 
ha grandi riflessi anche nella virn 
-;ociale ed economica, come ho potu
to constatare net giorni di gennaio 
trascorsi nel Sud e nel Nord Viet
nam. 

• 
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SAVINKOV 
Cavello pallido. Cavallo nero. Le contess10 
n1 d1 un terrorista che inmò la rivoluzione 
contro i.,nin. Lire 3 000 

DALLA CRISI ALLA CRISI 
Pianificazione sociale e nuovo modello dì 
sviluppo d1 P. Costa, G. De Rita, G. Fausti 
nì, S. Garavlnì, I. Musu, G. Serpellon a 
cura di Giovanni Serpellon. Gh autori in 
div1duano nella p1antf1caz1one sociale la h 
nea collettiva di intervento alternativo Li 
~e 2.500 

I.: APE E I.: ARCHITETTO Paradigmi scientifici e materialismo storl 
co d1 G . .Ciccottì, M. Cinì, M. de Maria, 
G. Jona-Lasinio. Introduzione di Marcello 
Cinl. Una raccolta stimolante di saggi nei 
quali si afferma il fondamento. ispirato ai 
principi marxiani del concetto d1 •non neu 
trahtà• della scienza Lire 2.700 

FORNARI 
Simbolo e codice. Dal processo psicoana 
litico all'analisi istituzionale. I luoghi cardi 
nali d1 tutta la ps1coanahs1 contemporanec1 
riv1s11at1 secondo le moderne scienze dei 
segni e del hnguagg10. Lire 5 000 

HEGEL 
politico dell'esperienza di Darlo Borio. Pre 
fazione di Mario Dal Pra. Economia. poli 
tica e filosofia nella formazione del siste 
ma d1 Hegel. Uno studio denso e innova 
tivo che ricostruisce il percorso hegeliano 
alla luce della critica dell'economia poli 
tica d1 Marx. Lire 3 000 

HANSEN 
Teoria monetaria • politica finanziarla. la 
classica presentazione, ricca di concreti 
riferimenti storici, della teoria e delle po 
litiche economiche keyneslane fatta da un 
grande economista americano recentemen 
te scomparso. Lire 4.500 

EDILIZIA OGGI 
di P. Bucalossl, P.L. Cervellatl, E. Fattln 
nanzl, V. Gaietti, M. Giannotàl, P. Sylos 
Lablnl, E. lucchl, A. Pagani, E. Peggio, R. 
Prodi, l. Spaventa, A. Todros, V. Vitello. 
Introduzione di Luciano Vlgone. Un dibat 
tito sulla r ipresa edilizia come settore 
essenziale per un rilancio qualificato del 
l'intera economia nazionale . Lire 1.000 

SECONDA EDIZIONE 

LUXEMBURG 
Una vita per Il socialismo. Cronologia ra 
gionata della vita di Rosa Luxemburg e 
degli awen1menti politico-culturali del suo 
tempo Bibliografia e documentazione foto 
grafica ( 173 illustrazioni) . Lire 1 .300 

Feltri nel li 
nov11a e successi 1n tulle le hbrerie 
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America Latina 
amara 
(per Kissinger) 

di Franco Scalzo 

• I paesi settentrionali dell'America 
latina stanno offrendo lo spettaco
lo di un lento ma :inesorabile pro
cesso di trasformazione. L'obietti
vo, non dichiarato, ma fosito, per 
logica conseguenza, nel travaglio po
litico J1 cui sono attualmente prota
gonisti alcuni Stati del continente, 
e, in primo luogo, il Venezuela, do
vrebbe essere, entro medio termine, 
l'allentamento, se non proprio la rot
tura, del secolare rapporto di suddi
tanza economica nei confronti degli 
Stati Uniti, e la scomp-arsa definiti
va di quella logica settoriale cbe ave
va impedito, fino a qualche tempo 
fa, di contenere le mire egemoniche 
Jd Brasile, depositario di una men
talità imperialistica importata, sul 
contesto geografico del quale essi 
partecipano. 

I « fuochi » accesi da Guevara 
avevano avuto breve durata per la 
mancanza di tutta una serie di ele
menti atri ad alimentarli; il progetto 
iniziale di Fidel Castro di trasfor
mare la Cordigliera delle Ande in 
una Sierra Maestra mille volte più 
grande si era infranto contro l'invi
sibile intercapedine posta dai nord
'clmericani a difesa dei propr= inte
ressi nel subcontinente. Ciò non 
vuol dire che .Ja realtà dei paesi 
sudamel"icani del settentrione sia ri
masta caratterizzata da un vuoto di 
iniziative autonome o che non abbia 
fatto registrare dei progressi note
voli a livello 1stiruzionale. Nel feb
braio 1974 l'invito lanciato a Tlate
lolco da Henry Kissinger, durante 
una dieta dei ministri degli esteri 
americani, perché il Sud serrasse 
le fila in modo da assecondare la 
strategia globale di Washington, ha 
impressionato per il modo in cui 
gli oin terlocuto11i lo hanno elegante
mente declinato Il 5 gennaio del 
1975 il « Trade Act » promulgato 
da Ford per rappresaglia contro j 
paesi aderenti all'OPEC (fra i qua
li l'Ecuador e 11 Venezuela che, fra 
l\1hro, non avevano attuato alcuna 
forma di ostruzionismo economico 
n:!i confronti degli USA) provocò le 
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vibrate proteste dei governi interes
sati e mette conto ricordare il f.atto 
che vi si associò anche il Brasile 
ottenendo, comunque, l'effetto op
posto di risvegliare i sentimenti na
zionalistici della stragrande maggio
ranza degli Stati dell'America Meri
dionale. Per quanto, infine, possa 
sembrare paradossale fu Ke1U1edy, 
negli anni '60, a fornire a questi 
paesi l'occasione per riflettere re
sponsabilmente sull'opportunità di 
uscire dal proprio guscio e di unifi
care i propri sfort:i in funzione di 
un obiettivo comune sia sul piano 
economico che su quello polit:co ge
nerale. L'Alleanza per il progresso, 
teorizzata da Kennedv, avrebbe do· 
vuto assumere nel témpo il valore 
di una cooperazione organica Nord
Sud a conferma. ovviamente, del 
ruolo egemone esercitato fino allo
ra dagli Stati Uniti sui suoi gregari 
latino-amer'.cani, e riflettersi favo
revolmente sugli sviluppi successivi 
della guerra freJda sostenuta con 
l'Unione Sovietica per impedire che 
questa potesse servirsi di Cuba CO· 
me di una sorta di stazione galleg 
giante per le sue navi in rotta d1 
avvicinamento alle coste occidentali 
dell'Oceano Atlantico. Sta di fatto 
che il disegno kennedyano scontò 
puntualmente il limite derivantegli 
dalla propria as.rrattezza ma il prin
cipio sul quale si sarebbe dovuto 
fare ·aggio per realizzarlo gli soprav
visse e fu utilizzato dai paesi sud
americarri nel tentativo di d;tr vita 
a delle organizzaziolli comunitarie 
sulla falsariga di quella attuata m 
Europa con la creazione del MEC 

Il Fallimento del Patto andino, 
uno dei primi esperimenti arrischia
ci in questa direzione, è dipeso dalla 
colpevole leggerezza con cui sono 
state sottovalutate le Jifferen1.e d1 
regime fra i paesi associati, ma le 
prospettive per quanto riguar&t l'ul
timo nato, 11 SELA, sembrano es
sere buone per il semplice moti\'o 
che l'alleanza si è costituita su b•bl 
indubbiamente omogenee eJ è g••· 
rantita dagli ingenti depositi finan 
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1,;1.1ri messi a disposizione dal Vene
zuda. lo Srato, che, assi.eme alla 
Colombia, ha preso l'iniziativa di 
sfidare il monopoli'<> starunirense 
gettando a Gttà di Panama il 18 ot
tobre scorso .le fondamenta di un 
grande mercato comune desrrnato a 
giovarsi della rinnovara capacirà con
trattuale <li Cuba nel s1.1b<0ncinente 
americano. 

Un fenomeno del quale non sfug
gono le impli.cazioll'i rivoluzionarie 
è, appunto, quello legato al dina
mismo acquistato dal Venezuela non 
soltanto ~r ciò che concerne la si
ruazionc ;niema, contrassegnata da 
una rapi.da ascese economica nel !\Ct· 
rorc industriale, ma anche per quan
to attiene alla sua volontà di mi~lio
mre il quadro politico generale in 
cui si muovono .i pae!>; della regio
ne; un quadro con pochi segni in 
positivo, secondo Carlos Andres Pe
rcz, iii presidente della Repubblica, 
ma sufficienti a permettere iii supe
ramento dei vecchi schemi dominati 
dall'atteggiamento qua:;i reverenzia
le nei confronti degli USA. 

Conformemente ad un program
ma di maS9ima elaborato non più 
tardi di un paio di anni or sono, 
Perez si è fatra rotificare dal Parla
mento la decisione di ant>icipare alla 
fiine del '79 la SOtdonza dei contratti 
con ·h Gulf, la Shell e la Texaco che 
93rebbero dovuti durare per ancora 
un decennio, ed ha .proceduto alla 
oazionalizinionc dcll 'fodustria pe
trolifera creando un ente di Stato, 
la « PetrÒven ,., con l'incarico di pre
siedere aJl.a .politica energetica del 
paese. Il fatto di aver promosso la 
cosriruzione del SELA e di aver 
preso parte attivamente, in febbraio 
a Città del Messico, ad una confe
renza dei pae9i caraibici e dell'Ame: 
rka centrale sottoscrivendo un do
cumento col quale ei chrcdeva preno 
appoggio alle rivendicazioni di Pa
nama per il recupero della zona d~I 
canale e ~i sottolineava la necessità 
di « ottenere una seconda ind1pen
denza », sotto 11 profilo economico, 
dagli Stari Uniti, sta a dimos~rare 
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che il Venezuela ritiene ormai che 
si-a indispensabile iporsi contempora
neamente due obiettivi, la scabi.liz
z,uione, su basi democrariche. delle 
strutture politiche intemè di ogni 
singolo paese, e il consolidamento 
dei rapporti di mutua collaborazione 
già esistenti con queJ.l.i e tra quelli 
con cui è geogoofiicamente apparen
tato, pena l'inevitabHe riinuncia a 
ciascuno dei due. 

Perez ha dei buoni motivi per 
credere che la locomotiva venezue
lana non affronterà H viaggio da 
~la. I militari peruviani, succedubi 
una decina di anni fa a Bel.aunde 
T erry, hanno tutte le cane in regola 
iper mettervi-si a rimorchio. Il con
tatto con i gruppi di guerriglieri che 
un giorno opéravano sulle Ande nol
la speranza di riuscire ad 1ncendiare 
il paese coi solfanelli del « Che ,., 
li ha messi nelle condizioni <li con
cludere che solo lavorando di bistu
ri nelle viscere del « sistema » si sa
rebbe potuto venire a capo del ma
lessere istituzionale che esso aveva 
provocato e del baci,Ho della violen
za che vi si era annidato dentro. 
Il « golpe terapeutico » fu 11 natu
rale corollario di questo ragiona
mento. Oggi lo Stato ,peruviano 
controlla il 70% del petrolio e dei 
minerali giiacenti sul propriio 1erri
torlo, il 100% degii dmpianci adi
b! ti alla trasformazione dei prodotti 
di base, 1'80% dei servizi di pub
blica utilità. 

La scomparsa di Velasco AJvara
do dai vertici del ipotere e la sua 
sostituzione con Morales Bermudez, 
avvenuta il 29 agosto scorso, aveva 
fatto pensare ad un arresto defini
tivo del desarrollo peruviano ma ci 
si era sbagliati nel senso che era 
stato lo stesso Alvarado a chiedere 
il cambio al commilitone; ciò che 
succede, di prammatica, nelle gran
di gare in linea, allorché il cioliista, 
stanco per aver tenuto la resm del 
~ruppo per troppo tempo, si mette 
:mprovvi~mente da ipa11te e lascia 
che uno dei compagni lo sopravanzi 
per man~re jruilt.eoorto il ritmo 

della corsa fin sotto lo striscione 
d'arrivo. 

t legittimo, mvece, il sospetto 
che la « rivoluzione » ecuadoriana, 
molto più blanda di quella dello 
Stato confinante, si sia esaurita col 
« pronunciamento » che alcune uni
tà dell'esercito hanno inscenato 1'11 
genooio di quest'anno contro li gen. 
Lara, coLpevole, a ·loro avviiso, di 
aver provomto danm al paese con 
la naziooolizzazione parziale dei poz-
7..i di petrolio e l'avvio di una serje 
di riforme, sia pure assa.i modeste 
per estensione e per contenuti, nel 
settore del! 'agricoltura. 

t importante, tuttavia, che il ter: 
reno abbioa recepito parte dei semi 
lasciativi cadere sopra da Lara. Il 
tempo s'tncaricherà di spaccarlo per 
consentire che possa liberare i ger
mogJ.i. 

Non sono pie illu:.ioni fo nostre. 
In Bo»via, dove cinque anni fa il 
geo. Torres fu rovesciato da Hugo 
Banzer col ooncorso determinante 
della CIA e dove il proletariato 
urbano e rurale si mobilitò inutil
mente per impedire che lo caccias
sero via, l'autore del colpo di Stato 
è 1n attesa di essere coLpito dalla 
nemesi stor.roa. Il gen. Juan Ayoroa 
Monatano si è dato alla macchia dal 
20 febbraio e sta organizzando sulle 
montagne un tentativo di preride
re il potere con l'appoggio dei mili
tanti deH'esercito popolare clande
stino. Intanto, le .agita7Jioo1 sempre 
più frequenti degli studenri e dei 
mi-natoci di Potosl avrrumo fatto iii 
resto costri~endo Banzer a tenere 
alzata Ja guardia, come per effetto 
di un crampo doloroso, per prolun-
gare il più a Wr>go possibile la pro
prie resi:stenza dei confronti degli 
oppositori. 

Pertanto, quando IGssi.nger, fini .. 
ta l'~ne neU' America latina, ri
ferisce o Ford di non avervi trovato 
mente di strano, dice una corbelle
ria mostruosa. Sono k febbrette leg
~re e persistenti che mettono pau
ra; quelle, cioè, che avvevtooo di un 
disastro già consumato. • 
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Libri 

E. Colorni 
un « chierico » 
che non ha tradito 

Eugenio Colorni. • Scritti • -
• Introduzione di Norberto 
B?bbio • . La Nuova Italia 
Edit. pp, XLII - 375, Lire 
5.500. 

Strana figura questa del 
filosofo Eugenio Colorni mor
to da partigiano. a Roma. cri
vellato di colpi durante un'a
zione clandestina per conto 
del Partito Socialista. Ai gio
vani tale nome, oggi, non di
ce molto ma chi volesse se
riamente capire come tutta 
una generazione sia arrivata 
all'antifascismo partendo da 
una cultura fortemente idea
lista non potrebbe non im· 
batterlli In questa singolare 
figura che. con tormento e 
rigore. combatté la sua bat· 
taglia contro la • malattia 
mortale • della filosofia e 
della cultura italiana, cioè 
contro l'idealismo crociano, 
e gentiliano. 

Eugenio Colorni, cugino di 
Enzo. Enrico ed Emilio Se· 
re'li, nacque a Milano il 22 
aprile 1909 da famiglia ebrai. 
ca mantovana. Laureatosi in 
filosofia con Martinetti, con 
una tesi su Leibniz, progres
sivamente si libera dell'in
fluenza di Croce approfon
dendo lo studio della mate
matica e delle scienze. En· 
tra In contatto col gruppo 
milanese dì • Giustizia e Li· 
bertà • e poi con quello to
rinese che fa capo prima a 
Leone Ginzburg e poi a Vit· 
torio Foa. Nel 1935 prende 

contatto con il Centro Inter· 
no socialista costituito l'an· 
no precedente a Milano per 
opera di Lelio Basso, Ro
dolfo Morandi e Lucio Luz
zatto. 

Dopo gli arresti di Luzzat
to e Morandi, nel 1937, è 
uno dei maggiori responsa
bili del Centro. Nel 1938 è 
1Jrrestato e spedi to al con
fino di Ventotene dove ade
risce alle idee federal iste at
traverso la conoscenza di 
Alt1ero Spinelli ed Ernesto 
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Rossi. In tutti questi anni 
non abbandona gli studi filo
sofici. che lo impegnano ap
passionatamente, incontra 
Croce e partecipa, a Berlino. 
ad un convegno di studi. Rie· 
sce a fuggire dal nuovo car· 
cere di Melfi nel 1943 e ri· 
prende il lavoro clandestino 
come organizzatore del cen
tro militare del ricostituito 
Partito Socialista di Unità 
Proletaria. Il 28 maggio 1944. 
a pochi giorni dalla liberti 
zione di Roma. fermato da 
una pattuglia fascista, cade 
combattendo. a soli 35 anni. 

Colorni è stato uno dei 
primi intellettuali a legare 
strettamente politica e cui· 
tura nel senso di una coe· 
renza profonda tra le pro· 
prie convinzioni e l'attività 
pratica. Come dice egli stes· 
so. nello scritto • Dialogo 
della morte •, ciò che spinge 
all'azione non è un vero in· 
teresse per l'azione stessa 
ma è piuttosto • un senso 
del dovere, un bisogno di 
non avere niente da rimpro
verarti, di essere in pace 
con la tua coscienza • . Per 
Colorni la politica è azione 
ed è azione che scaturisce 
principalmente da una scel
ta etica, da un imperativo 
categorico. come in un 
Ginzburg o in un Pintor. E 
non stupisca questo linguaiJ· 
glo più kantiano che marxl· 
sta poiché, a differenza di 
Gramsci, che negli stessi 
anni approfondiva i l suo mar· 
xismo e il marxismo tout 
court. in Colorni l'interesse 
per Marx filosofo fu assai 
scarso. Come awerte lucida· 
mente Bobbio, nella sua am· 
pia introduzione, il Marx che 
si conosceva in quegli anni 
era un Marx limitato ed os· 
si f icato in un catechismo del· 
lo stato sovietico e I pochi 
marxisti che si conosceva· 
no erano def initi, con un 
certo disprezzo. • marxisti 
teologizzanti •. Come dice 
Bobbio • all'infuori dell'orto· 
dossia comunista correva 
nella cultura antifascista. 
non soltanto italiana, l'idea 
del superamento del marxi
smo • , 

L'antifascismo di Colorni 
nacque quindi prima di tu t
to come rivolta morale con· 

tro uno Stato dispotico, ti· 
ranno. reazionario, eticamen
te inaccettabile. L'ultimo che 
aveva potuto fare i conti con 
Marx prima che la cappa fa. 
sclsta tutto oscurasse era 
stato Rodolfo Morandi, men
tre quelli venuti meno di 
dieci anni dopo di lui erano 
In un certo senso degli a· 
nalfabeti circa la storia e lo 
sviluppo del marxismo. 

Ecco perché Colornl ten· 
tò di uscir fuori dallo spiri
tualismo ricorrendo ad altri 
strumenti quali la filosofia 
della scienza, l'analisi del lin 
guagglo, la psicoanalisi, svol 
gendo, anche sul piano stret· 
tamente culturale, un 'opera 
di sprovincializzazione della 
nostra cultura. Colorni, c.'J 
Intellettuale che tendeva non 
solo a misurarsi teoricamen
te con la realtà ma anche 
e soprattutto con la prassi 
messa al servizio dell'utilità 
comune, ci ha lasciato un e
sempio di lotta e di rigore 
morale. E' stato un • chieri
co • che non ha tradito. 

Bancari 
banchieri 
e capitale 

G. Salern:> 

Renzo Stefanelli Ca cura di), 
Bancari e banchieri, Bari. 
De Donato. 1976, pp. 223, 
lire 3.000. 

Si tratta di un volume col· 
lettaneo. In esso, Renzo Ste· 
fanelli ha raccolto, oltre ad 
un suo personale contributo. 
del saggi prodotti da alcuni 
operatori sindacali del set· 
tore del credito. Fra questi, 
spicca Il nome di Ferruccio 
Olivetti, segretario nazionale 
della FIDAC-CGIL dalla Li· 
berazione fino al 1975 e già 
autore di una ben nota ope· 
ra di analisi complessiva sul 
settore bancario. La raccolta 
ha come scopo quello di of
fri re un'Immagine nuova. rea-

le, di tutta l'intermediazione 
finanziaria italiana. Ciò attra
verso la ricostruzione di ef· 
fettivi rapporti ed il riget· 
to di quella aneddotica del 
potere che fino ad oggi ha 
Impedito una piena presa di 
coscienza, a livello di base, 
del ruolo ideologico svolto 
dalle strutture di interme
diazione del capitale e, in 
particolare. dalle banche. 

Il volume vuole essere per
tanto un'opera di demistlfi· 
cazione, tanto più importan
te in quanto essa è dovuta 
:1ll'1mpegno di sindacalisti: di 
uomini cioè cne alla più ge
nerale azione sociale acco
munano la posizione di di· 
pendenti di istituti di cre
dito. E sta proprio in ciò la 
via per non cadere nel cor
porativismo, in quella sor· 
ta di Insensibilità sociale che 
fa li gioco degli acquisiti rap
porti di potere. Tuttavia, so
stiene Stefanelli, • gli av· 
versari di questa 'apertura' 
denunciano la volontà dei 
sindacati nel senso di un 
desiderio di diminuire l'auto
noma responsabilità degli 
amministratori (per la corret· 
tezza della gestione), del go
vernanti (per la programma
zione), delle rappresentanze 
imprenditoriali (per Il ruolo 
contrattuale che loro spetta 
anche nella allocazione del 
finanziamento) mettendo In 
evidenza ancora una volta la 
loro disponibilità a dividere 
Il potere ... pur di non dover· 
ne socializzare l'esercizio at· 
traverso forme di pluralismo 
democratico • . Sulla scia di 
questa raccolta, è auspicabl· 
le che si possano leggere al
tri contributi e che il reale 
funzionamento dei meccani· 
sml di intermediazione del 
capitale possa entrare nel 
controllo dell'opinione pub
blica. Solo cosi sarà posslbl· 
le conseguire l'emancipazio
ne da alcuni comodi dogmi 
del potere e da certo azien
dalismo italiano ed arrivare 
a delle sistematiche propo
ste per una trasparente n· 
strutturazione del sistema 
bancario, in oarticolare, e 
dell 'lntermediazione finanzia
rla. In generale. 

I. Lorenzl 
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