
Come far rinsavire 
la Democrazia Cristiana 

• Gira e rigira si finisce sempre 
col concludere che la crisi di fondo 
della democrazia italiana, le sue dif
ficoltà, i suoi momenti di debole-aa, 
le cadute da capogiro che è possi
bile avvertire anche nella vicenda po
litica quotidiana (ultima la soluzio
ne tragicomica del caso Lattanzio) 
è riconducibile a un interrogativo 
abbastanza semplice: «Come far 
rinsavire la DC »? Si badi: non s1 
tratta di eliminarla dalla geografia 
politica del paese; né si tratta di 
garantirle comunque un ruolo di go
verno Si tratta invece di assicura
re ad un paese la presenza di un par
tito cattolico-moderaro che - stia al 
governo o stia all'opposizione - sia 
in grado di non adagiarsi nelle pie
ghe più comode dei vizi nazionali, 
di non vellicare paternalisticamen
te ~ di non organizzare qualunqui
sticamente le naturali (meglio si di
rebbe « storiche ») tendenze di una 
parte del nostro popolo ad una con
cezione assistenziale del viver quo
tidiano, ma di adempiere alla fun
zione che è l'unica giustificativa 
della esistenza dei partiti, di tutti 
i parti ti: quella di assumersi la re
sponsabilità di scelte generali quali
ficanti, di dire con chiarezza dove, 
come e quando vogliamo muoverci, 
di indicare - senza ambivalenze -
traguardi di crescita democratica. 

Il lasciarli soli a governare - que
sti nostri cari democristiani - con 
gli altri partiti che anche senza far 
cadere il governo tendono a pren
dere ~ogressivamente le distanze 
almeno dalla OC, potrebbe essere 
un modo perché il paese ne veda 
con chiarezza tutte le deficienze e 
i limiti e provveda a farli rinsavire 
col voto quando sarà chiamato ad 
esprimere un giudizio. Ma il guaio 
è che i democristiani al governo si 
trovano nel loro elemento natura
le: con tutto il potere (centrale) nel
le loro mani, essi continuano a in
grassare le clientele, ad alimentare 

di Luigi Anderllnl 

le spinte corporative, a proporci so
luzioni almeno ambivalenti cioè a 
perpetuare i metodi e a dare sostanza 
ai mezzi coi quali essi hanno finora 
ottenuto i consensi che hanno col
locato la DC al centro della vicen
da politica italiana degli ultimi tren
ta anni. 

La ripresa della polemica politi
ca dopo la pausa estiva segnala pro
prio un progressivo distacco dall'o
pinione pubblica non tanto del go
verno quanto della DC come tale.· 
Abbiamo assistito, allibiti, allo sp:::t
tacolo di un uomo come Rumor (che 
ha governato il paese per il perio
do forse più lungo che mai sia ca
pitato ad un uomo politico demo
cratico, nei cento e più anni della 
nostra storia unitaria) ridotto al bal
bettio e alla smemoratezza di fron
te a un tribunale che gli chiedeva 
solo informazioni su una serie di riu
nioni ministeriali: il senso del suo 
smarrimento era quello di una clas
se politica che ha governato il paese 
senza nessun titolo per farlo, che 
ha galleggiato smemorata alla super
ficie di una situazione che non riu
sciva a controllare e forse nem
meno a capire. Ma dietro di loro, 
dietro i Rumor c'era l'osso duro del
la conservazione e - nei servizi se
greti - del fascismo autentico anche 
di marca internazionale. Un demo
cristiano veneto, capo del governo 
per circa 10 anni, non ha - oggi -
saputo trovare altro atteggiamento 
che quello di uno « scemato di me
moria». Vengono i brividi a pen
sare a quei dieci anni di governo, 
ormai tanto lontani nel tempo, mol
to di più di quanto non lo siano 
cronologicamente. 

Un altro denudamento della OC, 
un altro velo strappato a mostrare 
la pochezza della sua classe dirigen
te è costituito dal caso Lattanzio. 
La vicenda ha perfino risvolti comi
ci, da farsa se non sapessimo che es
sa è incentrata su uno scontro di po· 
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tere all'interno della DC con An· 
dreotti che ha troppo osato per i 
5uoi compagni di cordata, mettendo 
il suo partito alle corde nel processo 
di Catanzaro e che adesso paga un 
prezzo ai dorotei ottenendo in cam
bio il reinvestimento del suo uomo, 
in funzione anti-morotea. Che squal
lore! Le regole fondamentali della 
vita democratica (che sono queUe 
non scritte ma per le quali un mi
nistro non può non rispondere degli 
atti gravi dei suoi subordinati e se 
vuole separare le sue dalle loro re· 
sponsabilità, non ha altra via che 
le dimissioni) non esistono per i no
stri d .c. per i quali il potere come 
tale, quello personale, quello clien
telare, vale molto di più del potere 
vero che è quello della direzione del 
paese, mezzo e non fine della azio
ne politica . 

Torna di nuovo a tendersi l'arco 
dei problemi economici in vista di 
quello che probabilmente sarà uno 
degli inverni più duri dalla fine 
della guerra. La stretta creditizia e 
gli alti tassi di interesse hanno raf
freddato la situazione, diminuito l' 
inflazione, riportato addirittura in 
equilibrio la bilancia dei pagamenti, 
hanno anche creato le premesse 
per una recessione ormai in atto 
che è per di più aggravata dallo sta
to di dissesto di gran parte del set
rore pubblico. Vengono cosl al pet· 
rine i nodi del malgoverno trenten
nale della OC, dall'Egam, alla Mon
tedison, dalla crescita spropositata 
della spesa pubblica alla contempo
ranea inefficienza dell'apparato sta
tale. 

Gli esperti dicono che dopo la fre
nata degli ultimi mesi bisogna tor
nare a mettere il piede sull'accele
ratore ma che questo deve essere 
fatto con prudenza se non voglia
mo riaccendere i focolai di inflazione 
e di svalutazione ed essere costretti 
di nuovo a brusche frenate. Il no-... 
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come fare 
rinsavire la dc 

stro Ministro del Tesoro ha anche 
trovato una immagine efficace per 
rendere il senso della situazione: 
« l'aeroplano Italia non può andare 
troppo piano perché rischia di ca
dere ma non può andare nemmeno 
troppo forte perché rischia di di
sintegrarsi ». 

Ancor prima però del problema 
del freno e dell'acceleratore (quello 
che gli inglesi chiamano lo « stop 
and go ») esiste il problema del vei
colo che trent'anni di governo dc 
hanno ridptto a un notevole grado 
di insensibilità rispetto agli stessi im
pulsi della autorità centrale, costret
ta a valersi nella guida dei mezzi 
più grossolani (quelli monetari ad 
esempio) nel tentativo di dare un 
corso e una meta agli avvenimenti. 

Torniamo cosl anche per questa 
via alle responsabilità della OC, alla 
assenza dolosa di qualsiasi stru· 
mento di programmazione reale, al
le falle profonde aperte nel tessuto 
della struttura statale, all'automobile 
senza sterzo che deve essere gui
dato solo col freno e l'acceleratore. 

Verrebbe a questo punto la vo
glia di mandare tutto alla malora, 
di mettersi a predicare la necessità 
per la sinistra di tornare alla opposi
zione per denunciare questi guasti ed 
avere dagli elettori la forza suffi
ciente per ridimensionare la OC, per 
farla rinsavire, sospingendola se 
possibile fuori dal governo. 

E tuttavia il problema non è af
fatto semplice. Direi che se ne aves
simo dimenticata la complessità quel 
che sta accadendo in Francia ci ri
corda a sufficienza come, talvolta, 
anche alle soglie del potere (e forse 
a maggior ragione dentro di esso) la 
sinistra sappia essere nemica di se 

stessa. 
a tutto ciò vanno aggiunte le dif. 

ficoltà di ordine internazionale, vo
glio dire la pressione enorme che 
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si eserciterebbe su un ipotetico go
verno di sinistra nel tentativo di 
rendergli difficile la vita, con tutti 
i mezzi. 

Ma queste in fondo sono solo 
ipotesi. La maggioranza di sinistra 
non c'è; non c'è, purtroppo, nem
meno quel 51 % col quale taluno 
sarebbe pur disposto a governare. 
Per tutti a sinistra - credano o no 
al 51 % - il problema è allargare 
l'area del consenso, portarsi quanto 
più possibile oltre la metà dei voti. 
Chi sa che quel giorno la DC non 
cominci a rinsavire sul serio. 

Serpeggia però, proprio a sini
stra, e sarebbe questa la ragione per 
cui si è tornati a discutere di un 
rinvio delle elezioni d'autunno, un 
malumore significativo, sopratutto 
nel sud. La linea di penetrazione 
dc si vale del solito qualunquismo, 
aderisce a un certo stato d'animo 
che anche a sinistra ha fatto "trada 
e che tende ad abbassare la guar
dia, a dimettere le grandi lotte ideali. 

«Vedete» - dicono i democri
stiani - « i comunisti sono ormai 
anche loro al governo eppure le cose 
non cambiano: è segno che non ~s
sono cambiare. Siamo - presso a 
poco - tutti uguali. E allora perché 
tentare il nuovo: la grande madre 
è pronta a raccogliervi, nel suo 
seno ». 

Negare l'esistenza di questi pro
blemi di riflusso sarebbe veramen
te pericoloso ed io credo che la 
gestione della linea politica unita
ria che ha portatç all'accordo a sei, 
vada attentamente seguita giorno 

per giorno per evitare che smaglia
ture, incomprensioni, fraintendimen
ti, mancanza di reazione adeguata, 
finiscano col farla appariré una co
sa diversa da quella che è. 

Sono tuttavia convinto che quella 
linea, se adeguatamente gestita, sia 
l'unica vincente, capace cioè di evi
tare i rischi di una rottura, di uno 

scontro frontale che - nella miglio
re delle ipotesi - ci chiamerebbe a 
rischi assai elevati, contemporanea
mente quella linea offre sufficiente 
materiale su cui fare presa per co
stringere la OC a rinsavire, incal
zandola giorno per giorno sulla li
nea della realizzazione dell'accordo, 
là dove giorno per giorno ci si mi
sura con i problemi reali del paese 
e con la loro soluzione, mobilitando 
su questi problemi la coscienza del
la parte migliore del nostro popolo 
perché apra a se stessa, con le sue 
mani, in questa fase storica, la porta 
- che gli è possibile aprire - ver
so un tipo di società che proprio 
perché parte da posizioni più arre
tra te rispetto a quelle delle altre de
mocrazie occidentali, per arrivare al 
loro livello ha bisogno del lievito so 
cialista. 

Che le cose stiano cosl a me pare 
confermato anche dalla insofferen
za con cui nella DC è stato accolto 
l'accordo programmatico e dal so
sp::tto con cui si guarda alla stessa 
azione del governo, come se non fos
se un governo tutto ed esclusivamen
te democristiano Fino a che punto 
arriveranno le tensioni interne? Le 
manovre precongressuali già in atto 
faranno lievitare un vero e proprio 
scontro politico o saremo al soli
to livello delle contrapposizioni per
sonali e di gruppo? 

Non è facile dare una risposta a 
questi interrogativi. E' facile però 
arrivare alla conclusione che alla 
sinistra, se saprà essere all'altezza 
delle sue responsabilità, basterà re
sistere un'ora di più della OC. Per 
farla rinsavire, naturalmente. 

l A 
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la sinistra francese 
prepara le elezioni 

Necessità di 
chiarezza e ricerca 
di valori nuovi 
di Vittorio Orilia 

Al di là della ricerca 
perfezionistica deJ. 
programma, la questione 
vera sembra essere 
quella della ricerca dei 
valori da offrire oggi 
all'opinione pubblica 
d_i sinistra del paese, 
nonché quella 
ad essa strett~mente 
collegata, della 
egemonia del movimento. 

• La crisi in cui nelle ultime setti
mane si sono invischiate le sinistre 
francesi - poiché di crisi si tratta, 
sarebbe sbagliato non rendersene 
conto - si presta a una serie di 
considerazioni, la cui utilità a me 
sembra indubbia, anche per le con
seguenze che ne derivano àlla po
litica delle sinistre nel nostro pae
se, che pure attrave~·sa una fase dif
ficile. E soprattutto per lo sviluppo 
dei rapporti che, eurocomunismo ed 
eurosocialismo a parte, sono desti
nati ad approfondirsi e a chiarirsi 
- e perché no a incrociarsi - tra 
le formazioni politiche che nell'uno 
e nell'altro paese hanno come obiet
tivo il cambiamento della situazione 
politica, economica e sociale. 

La considerazione generale che 
si trae dalla lettura del dossier del
le differenze tra comunisti, sociali
sti e radicali francesi nella fase at
tuale di aggiornamento del program
ma comune è che lo scontro che ha 
portato al gesto clamoroso di Fabre 
non nasce, malgrado l'apparenza, da 
una questione di programmi. Un os
servatore onesto ri1eva subito che i 
contrasti che sussistono tra le tre 
formazioni francesi - e che erano 
stati del resto io buona parte supe
rati nel corso della riunione cosl 
drammaticamente interrotta il 14 set
tembre - non appaiono insolubili, 
almeno a una prima analisi dall'e-

sterno. Vi sono, certo, alcuni temi 
relativi alla seconda parte del pro
gramma comune - la democratizza
zione dell'economia - come alla 
quarta - la politica del disarmo -
su cui le differenze rimangono note
voli. Intendiamo riferirci alla diffici
le controversia sulla questione dell' 
armamento nucleare e alla disputa 
sulla quantità ·delle nazionalizzazioni 
nuove da proporre, di fronte alla 
proposta del Partito comunista di 
estenderle all'insieme dell'industria 
automobilistica e della siderurgia. 
Vi sono, certamente, delle divergen
ze sui tempi di realizzazione del 
programma e sul tipo di partecipa
zione che ad essa deve essere assi
curata. Vi è infine, e questo è pro
babilmente il problema più grave a 
risolversi, una certa indefinitezza ri
guardo alle strutture del governo 

. che dovrà attuare il programma; ma 
su questo conviene approfondire il 
discorso un poco più avanti. Nel 
complesso non si può dire che i di
saccordi siano di natura tale da far 
considerare improbabile un accomo
damento, né che esista la volontà 
di alcuna delle parti di renderlo im
possibile, almeno se stiamo alle di
chiarazioni delle varie forze politi
che prima della riunione del 14 set
tembre e anche a quelle che sono 
state fatte all'indomani della dram
matica riunione. Anche l'opinione ge
nerale degli osservatori rimane che 
l'accordo sul1e disposizioni program
matiche può essere raggiunto e che 
nelle prossime settimane resterà l'in
teresse e la vol~ntà delle parti di 
ratificarlo. 

Al di là delle tattiche, a1 di là 
della ricerca perfezionistica del pro
gramma, che pure è una carattéri
stica effettiva. de'll'approccio politi
co dei francesi, la questione vera 
sembra essere quella della ricerca 
dei valori da offrire oggi all'opinio
ne pubblica di si!)istra del paese, 
nonché quella, ad essa strettamente 
collegata, della definizione della e
gemonia del movimento. Si tratta 
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di stabilire se la sinistra riuscirà 
a dare una risposta valida all'an· 
goscia profonda di un paese forte
mente sviluppato, còn una capacità 
culturale assai elevata, che avverte, 
al di là delle razionalizzazioni del 
programma, la profondità e 1a gra
vità della crisi e la necessità del 
cambiamento, di cui vuole fare una 
occasione reale per rinnovarsi e per 
riprendere a sperare. Donde la ne
cessità di rispondere certo a quel 
bisogno di chiarezza che è innato 
nella mentalità dei francesi, ma an
che di rendersi conto di una serie 
di motivi tutt'aJtro che razionali che 
tengono oggi non pochi francesi -
quelli che alla fine decideranno -
in sospeso tra il passato e il futu:o, 
tra le esperienze degli ultimi ven
t'anni e le ipotesi di una Francia 
diversamente orientata. 

Non vi è dubbio che il moderati
smo gi~cardiamo e gli avanzi della 
tradizione gollista abbiano per i pro
blemi odierni della Francia solo ri
sposte parziali o mistificatrici. Ma 
per la sinistra, a quarant'anni dalla 
sua precendente esperienza di go· 
verno, si tratta di non perdere una 
occasione storica che le è offerta 
di interpretare correttamente la vo
lontà della maggioranza dei france; 
si e di non deluderne e disperderne 
le speranze: di saper trovare, nel 
proprio ambito, ma con la diversità 
di partecipazione dei suoi componen
ti, il sistema di valori più adatto a 
soddisfare le esigenze del momento 
e a impostare in termini di lunga 
durata il possibile successo. 

Noi non crediamo che, di fronte 
a una vittoria, la sinistra francese 
possa separarsi. Semmai, l'ipotesi 
potrebbe essere valida in caso di 
sconfitta. E non prestiamo, per un 
ragionamento politico, a nessuno dei 
due partners maggiori questa inten
zione. Quel che è più difficile è 
fare accettare a ciascuno di essi i 
ruoli differenti che gli spettano in 
questo determinato momento, e la .. 
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la sinistra francese 
prepara le elezioni 

loro diversa graduazione di essi. l. 
probabile - se le cifre degli ultimi 
responsi elettorali hanno un signifi
cato - che, per fare accogliere il 
cambiamento a quella parte della 
piccola e media borghesia francese 
che ancora esita nell'area riformist•t 
giscaràiana, la linea politica dei so 
cialisti di Mitterrand sia la più con· 
seguente e che invece ai gruppi del
la antica maggioranza gollista che 
ancora si rivolge ai ricordi del pa,. 
sato la capacità aggressiva e i toni 
nazionalisti .di Marchais sono più 
connaturali. Si tratta di rendersen:: 
conto con chiarezza, riuscire a di · 
stribuirsi meglio le parti, lasciar:: 
da lato strumentalizzazioni e tenta· 
tivi di sopraffazione reciproca. 

Tuttavia la minaccia più gra\l' 
che oggi confronta la sinistra frar 
cese sta nei pericoli che derivano d.11 
suo possibile impatto con le strut· 
ture tradizionali di governo della 
Francia~a sua antica e potente bu· 
rocrazia, il suo sistema di potere 
tremendamente accentrato: il peri
colo, dobbiamo dirlo, che minaccia 
prevalentemence il partito comuni
sta francese, che all'avvicinarsi della 
scadenza di primavera si accompa
gni, pur attraverso la aggressività e 
la polemica, l'antico nemico della 
:.inistra alle soglie del potere: la 
crisi di rigetto, l'illusione di essere 
più sicuri all'opposizione, la preoc
cupazione della responsabilità diret· 
ta, la tendenza allo sganciamento per 
avere una possibilità di azione di 
riserva. 

Francamente, noi non crediltmo 
che la Francia - come del resto 
l'Italia, qui il parallelismo è net
tissimo - possa permettersi ope
razioni del genere. Non esistono, 
ne1l'ambito della sinistra, monopoli 
possibili al governo come all'opposi
zione. E se a qualche cosa può servi
re per i compagni e gli amici fran
cesi l'esperienza degli ultimi anni 
della sinistra italiana, ciò sta pro
prio nella tenacia e nella ampiezza 
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François Mitterra11d e George~ Marcltai\ 

con cui, rendendosi interprete della 
maturazione politica e civile del no
stro paese, essa si ~ sforzata a tutti 
i livelli e in tutte le sue componenti 
di costruirsi una sud capacità di es
sere innanzi tutto forza dirigente e 
di governo. Anche in Italia, come 
in Francia, esistono differenzè di 
programma e anche, in certo senso, 
anime diverse della sinistra, ma sul
la questione di fondo della necessi
tà di non sfuggire al problema della 
direzione del paese il progresso è 
stato reale e confortante in tutti, con 
solo assai modeste eccezioni. 

Qui si pone un problema e una 
ipotesi di lavoro per· la sinistra dei 
due paesi che si cembra estrema
mente valida. Giustamente, nel loro 
ultimo incontro Berlinguer e Mar
chais posero la questione della di
scussione del concerto tra i due par
ti sul dossier di governo tra Italia 
e Francia. Non risulta che, almeno 
apertamente, una problematica di 
questo genere sia stata posta tra 1 

partiti socialisti dei due paesi. E 
se dobbiamo dire tutta 1a verità, 

anche tra comunisti italiani e fran · 
cesi le cose non sono andate molto 
avanti, per quanto l'intenzione esi
sta di ar-protondire questa tematicJ 
nel corso del prossimo autunno. Pe
ricoli di strumentalizzazione e di su· 
perficialità vi sono, naturalmente, 
anche su questa materia, specialmen
te alla vigilia di una scadenza cosl 
importante come le elezioni fran· 
cesi della primavera prossima . E 
vi è la debolezza della tradizione, 
che cioè forze cosl vicine per il lo· 
ro destino politico, come i socialisti 
e i comunisti francesi e italiani, cosl 
poco ancora si conoscano e si fre· 
quentino. 

Noi crediamo tuttavia che si trat· 
ti di un compito cui esse non pos· 
sano sfuggire. Il dossier franco-ita· 
liano, nel senso dei rapporti tra i 
due Stati è tuttora una materia pie
na di contraddizioni, e anche di con
flitti aperti. Citiamo per tutti la 
divergenza che almeno parzialmente 
divide le forze politiche dei due 
paesi sulla questione del Mtrcato 
comune, delle nuove adesioni ad 
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esso e della tenuta delle elezioni eu
ropee, nonché l'inesistenza di un ap
proccio comune sui temi della di
stensione nel Mediterraneo. Su que
sti argomenti, la differenza è forse 
maggiore tra le forze della sinistra 
di quanto non sia tra le forze di 
governo dci due paesi. Eppure, nel
la prospettiva, su questi come su 
alcri temi, non si vede bene la ra
gione per cui una linea comune non 
possa essere trovata, se è vero, co
me è vero, che l'esperienza probabi
le delle forze progressiste dei due 
paesi dovrà essere comune nei pros
simi anni. 

Solo in questo modo, di fronte 
all'ipotesi comune di dover pren
dere in mano nel prossimo futuro 
le sorti dei due paesi, la discussione 
sull'eurocomunismo e sull'eurosocia
lismo, nelJa dimensione dei rappor
ti tra la sinistra dei due paesi, può 
assumere una concretezza reale. I 
contatti, gli scambi delle esperienze, 
la conoscenza reciproca devono es
sere approfonditi. Non potrà che de
rivarne una stabilizzazione dell'ipo
tesi in cui noi tutti crediamo, che 
cioè dal concerto delle forze di si
nistra dei due paesi possa e debba 
derivare quella possibilità di rinno
vamento dell'Europa occidentale al
la quale oggi rivolgono la loro spe
ranza le masse lavoratrici di tanta 
pare: di questo nostro travagliato 
con unente. 

V. O. 

pre-congressuali 
in casa dc 

All'insegna 
di 
"Todo modo" 
di Italo Avellino 

• Nella DC si respira aria sorniona. 
Con il caso Kappler diventato caso 
Lattanzio, e in definitiva caso An
dreotti, nella DC dalle attività di 
pattuglia si è passati alle grandi ma· 
novre. In vista del congresso di 
marzo. Perché appare indubbio che 
il congresso nazionale dello Scudo
crociato si terrà nella primavera del 
1978. Malgrado un timido tentativo 
del senatore Morlino - che nella 
DC è chiamato il « Labbro di Mo· 
ro » - di sondare il terreno per 
uno slittamento della massima assi
se al 1979. «E chi ha detto -
esclamò il moroteo ministro del Bi
lancio nei corridoi del convegno di 
Forze Nuove a Saint Vincent -
che si debba fare tl congresso nel 
1978? ». Per verità di cronaca il 
primo ad accennare al congresso per 
il marzo, fu proprio il segretario 
della DC, il corretto Benigno Zac
cagnini. Il cui n(andato scade ap
punto a quella data. 

Era da prima la parentesi estiva 
che della data del congresso si par· 
lottava nella DC. Ricordando ap
punto che essendo stato eletto di· 
rettamente dal congresso, e non più 
dal Consiglio Nazionale come nel 
passato, Zacçagnini non avrebbe po· 
tuto - anche se lo avesse voluto 
- prolungare il suo mandato di se
gretario generale del partito. « Com
metterebbe un arbitrio », si diceva 
nella DC, con una precisa intenzio
ne di premere su Zac che è la cor
rettezza in persona. E fu per porre 
fine a queste voci su di un suo pre· 
sunto « arbitrio», che Zaccagnini 
confermò la sua intenzione di tene
re il congresso alla normale scaden
za statutaria. Affermazione che però 
venne interpretata quale manifesta· 
zione del desiderio di Zac di ritirar
si a vita privata. Ipotesi poco pro· 
babile e t" tta da verificare. Il suc
cessivo accidente alJa gamba del se
gretario della DC, mise nuovamente 
in agitazione il complesso mondo 
democristiano attorno alla scadenza 
congressuale. 
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Gli appuntamenti 
della DC. 

Dopo la pausa estiva, infatti, vi 
è stato un improvviso rifiorire di 
riunioni, convegni, assemblee di e
sponenti democristiani indette prima 
ancora che il PCI chiedesse le di· 
missioni di Lattanzio: il raduno -
a porte chiuse - degli hiltoniani di 
Umberto Agnelli, Adolfo Sarti, Ge
rardo Bianco, Malfatti, Martinazzoli, 
Mazzotta, eccetera; il convegno di 
Forze Nuove a Saint Vincent, un 
appuntamento tradizionale che però 
questa volta aveva l'ambizione di 
radunare le vecchie componenti del 
Cartello delle Sinistre e cioé forza
novisti, basisti e morotei; l'assem
blea preliminare in vista di un con
vegno nazionale della corrente, dei 
vertici di Iniziativa Popolare, grup
po che raduna, attorno a Piccoli e 
Bisaglia, quanto resta dei dorotei; 
gli incontri di piccoli gruppi quale 
quelio dei « giovani deputati » Se
gni e Usellini. Infine le iniziative 
personali di espcnenti « storici » del
la DC: Amintore Fanfani che gin\ 
le feste dell'amicizia - che, ricor
da con un pizzico di orgoglio il se· 
natore, sono eredi delle feste del 
socio da lui promosse quando era 
segretario nel 1955 - e nelle quali 
il caparbio leader impartisce le sue 
« lezioni » illustrando, a puntate, il 
suo progetto a breve, medio e lun
go tempo. 

Tira e molla 
per 
Lattam.io 

Sulla sponda opposta Ciriaco De 
Mita si reca ospite del Festival del
l'Unità di Modena, unico democri
stiano a violare la consegna di non 
andare a portare lustro al compro· 
messo storico di Berlinguer. Infine 
il caso Kappler-Lattanzio-Andreotti ... 
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battaglie 
pre-congressuali 
in casa dc 

che nelb sua complessità ha anche 
non pochi risvolti interni democri
stiani. Un caso abilmente sfruttato 
da quanti - e non sono pochi! -
nella DC hanno in mente di logora
re Giulio Andreotti. Sottoponen<J.o
lo per una settimana alla doccia 
>cozzese dcl quadrato della DC at
torno a Lattanzio, e l'indomani del
la disponibilità della DC a liberare 
la Difesa da Lattanzio. Un tira e 
molla che come una potente lima 
aveva lo scopo di ridurre, incrinare, 
il mito della abilità del presidente 
del Consiglio additato all'intera DC 

.come un capo che sacrifica (ai co
munisti!) uno dei suoi più fedeli 
collaboratori di corrente, proprio 
quel Lateanzio che lo stesso An
dreoni aveva posto - contro il pa
rere della intera OC - a quel di
castero. 

« La sinistra dc 
è morta» 

Quando Andreotti aveva fatto 
Lattanzio ministro, che mai era as
surto al portafoglio ministeriale pie
no per l'avversione di Moro di cui 
è concorrente nel Barese, nella DC 
si guardò ammirati: Andreotti riu
sciva ad imporre i suoi perfino a 
Moro! Adesso si ha l'effetto oppo
sto. E nella DC un capo di clan 
che non riesce a proteggere i suoi 
perde molta credibilità. Anche se 
allo sprovveduto Lattanzio è stata 
data la consolazione dei Trasporti 
e Marina Mercantile. 

Nella <!x-sm1stra democristiana 
non sono soltanto rose. Ci sono le 
spine. E i colpi di spillo Soprat
tutto all'interno della cor:-ence di 
Base dove la polemica, e i personali
smi, sono riemersi proprio in occa
sione del convegno di Saint Vincent, 
promosso è vero da Carlo Donat 
Cactin di Forze Nuove, ma inaugu
rato da Giovanni Galloni che è uno 
dei massimi esponenti della Sinistra 
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Piccoli e Gallo111 

dz Base. Mentre il Galloni parlava 
a Saint Vincent, alcri basisti ne spar
lavano anche pubblicamente: «la 
sinistra democristiana è morta, non 
sarà Saint Vincenl a risuscitarla». 

Gli attua1i antagonismi interni 
nella DC, non soltanto non rispetta
no lo schema delle correnti tradizio
nali che sono andate in frantumi 
o si sono erose fortemente; non ri
specchiano neanche la più recen 
te suddivisione - all'ultimo con
gresso - fra zaccagniniani e anti
zaccagniniani. Ci diceva un fanfa: 
niano, molto vicino al cuor d1 
Amintore, in questi giorni: « A~ 
congresso fra i due scbteramenlt 
ci furono 50.000 voli dì differenza 
perché questo fu il divario fra i 
voti raccolti da Zac e quelli presi 
da Forlani Ma cinquanta minuti 
dopo quel r,oto non si sapeva più 
chi era per Zac e chi contro, tan
to è stato il rimescolamento ». Ed 
è vero: alcuni casi clamorosi. An
dreotti che era per Forlani, adesso 
è il più sincero supporter del se
gretario del partito. Donat Cattin 
che fu decisivo per il successo di 
Zac in congresso, adesso è piuttosto 
polemico con la linea Zac. Tanto 
da auspicare un ritorno di Aldo 
Mero. I maligni sostengono che 
Donar Cattin parla pro domo sua: 

in caso di indisponibilità di Moro 
e di ritiro di Zac per effettivi mo
tivi di saluce, si dice che Donar 
Cattin - come Giovanni Galloni 
- è un possibile oul-sider nella 
corsa alla segreteria. 

La prudenza 
di Fanfani 

Donat Cattin a Saint Vincent, 
correggendo Morlino, ha detto che 
il congresso si ha da fare nel 1978 
prima che cominci la grande batta· 
glia per il Quirinale. Aggiungendo 
che « Moro è indifferente » al fat
to che si tenga nel 1978 o nel 1979. 
Il che potrebbe voler dire che Moro 
si riserva per la presidenza del Con
siglio (dopo And;:eotti) o per la 
presidenza della Repubblica e quin
di non corre per il vertice del par
tito. Pure il dorotei sono per il ri
spetto della scadenza statutaria con
gressuale. 

Bisaglia ha affermato, senza la
sciare margini al contrario di Pic
coli che « essendo cambiato zl sr
ste/na del partilo con l'elezione di
rei/a del segretario, è opportuno ri
spellare la scadenza congressuale ». 
Mentre Fanfani, che si è fatto mo!-
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to prudente e misurato nelle paro
le, ha lamentato che « i dirigenti 
centrali » rendono « rare le sedute 
dez consessi»; e che «la richiesta 
di confronti tra i partiti richiede 
più largo confronto all'interno del 
partito ». Ora il confronto « più 
largo», è - guarda caso - ap
punto il congresso. Sarà ben diffi
cile non rispettare 1a scadenza del 
marzo-giugno 1978. Anzi, chi ha 
fretta precisa che la DC « deve 
fare il suo congresso prima di quel
lo del PSI ». 

Zaccagnini è in discussione? Si 
e no. Come ha detto Piccoli « Zac
cagnini ha avuto il grande merito 
di scaldare il cuore al nostro par
tito, m particolare ai giovani». Pe
rò, aggiunge, nessuno è « insosti
tuibile ». Più maliziosi i fanfaniani 
che affermano che « il vertice del
la DC si è fatto rotondo ». Il che 
è una doppia critica: nel senso che 
la DC è guidata non da un segre
tario, ma da una segreteria che ha 
appiattito il segretario; e vuol dire 
anche che Zac non pungola e non 
incide più come un tempo. Gli uo
mini più vicini a Zac hanno affer
rato bene il tipo di manovra che 
s1 sta delineando sulla segreteria; 
e con Galloni riaffermano la « in
sostzt uibile guida politica dz Zac
cagnini »; mentre !'on. Bodrato -
altro esponente della segreteria di 
Zac - ironizza su quanti nella DC 
« passata la paura del 15 giugno e 
del 20 giugno 1976, vorrebbero fa
re rinascere le vecchie logiche nel 
partito ». 

La battaglia precongressuale, al
lo stato attuale, non è tanto e per 
ora sui nomi, sulla eventuale ricon
ferma di Zaccagnini o sulla sua so
stituzione. È sulla linea politica. 
Infatti Zac venne eletto senza un 
documento, senza un vero pro
gramma, senza una precisa linea 
che non fossero all'interno dèl par
tito « il rinnovamento », e all'ester
no « il confronto». Quindi lo 
scontro in corso nella DC è adesso 

quello per defir~ire una piattaforma, 
un documento che faccia da ban
diera per la raccolta delle spa;se 
schiere delle ex correnti. Da qui 
la polemica di Giovanni Galloni 
sul piano a medio termine del PCI 
che non era - o non voleva es
sere - tanto un attacco ai comuni
sti, quanto una prima sortita per 
saggiare gli umori del suo partito. 
Cosl i molti articoli di Aldo Moro. 
Così le numerose « lezioni » di 
Amintore Fanfani. Così il tema del-
1 'eurocomunismo dibattuto a porte 
chiuse dagli hiltoniani Così la riu
nione dei capi dorotei in vista del
l'assemblea generale della corrente. 
Sono tutti impegnati alla stesura 
di un documento che faccia, e di
venti, linea per aggregare una mag
gioranza congressuale che poi sce
glierà il segretario o - se dovesse 
restare Zac - si imporrà al segre
tario -:letermir 11do soprattutto la 
composizione delli. segreteria. 

Prima di arrivare al documento, 
tuttavia, si è proceduto - e si sta 
procedendo - ad una esplorazio
ne capillare per fiutare co3a vuole 
il quadro intermedio che è la ve
ra base della DC. Alla esplorazio
ne si aggiunga, tradizionale, il gio
co del massacro. Molti uomini an
tichi e nuovi della DC possono ca
dere di qui a marzo. Altd ancora 
vengono logorati. Altri prudenti re
stano appartati in attesa dei primi 
veri scontri. Nella DC si è, come ci 
diceva qualcuno, in pieno autunno: 
<<cadono molte foglie. Molti rami 
resteranno spogli. Il problema non 
è questo . ~ che in primavera bi
sognerà vedere quali rami rimette
ranno le foglie e quali no». E que
sto non dipende soltanto dalla DC 
e dai suoi vari e molti giardinieri 
Anche se - vedi il caso Lau~n
zio e le molte ambiguità dei de
mocristiani - si fa in modo che 
alcuni grossi rami marciscano. « To
do modo, todo modo para buscar, 
ballar la voluntad » ... di potere. 

I. A. 

La "Condotte" 
è sana? 
Svendiamola 
ai monopoli 
privati 
di Bruno Manfellotto 

• Di ritorno da Catanzaro, dove 
aveva deposto al processo per la 
strage di piazza Fontana; Giulio An: 
dreotti ha trovato sul suo tavolo il 
testo della conferenza stampa tenuta 
da Toni Bisaglia, ministro delle Par
tecipazioni statali, gran capo doro
teo, sull'affare Condotte d'Aqua. Vo
gliamo riassumerne il senso in po
che parole? Bisaglia dinanzi ai gior
nalisti aveva praticamente capovol
to la posizione assunta dal governo 
(o da Andreotti?) tre giorni prima 
con i sindacati: si studieranno altre 
soluzioni che non siano la vendita 
a privati, era stato detto a palazzo 
Chigi; la Condotte sarà venduta, è 
tutto pronto, aveva pubblicamente 
corretto Bisaglia. 

Non bastava Lattanzio, vittima di 
Kappler, a mettere i bastoni tra le 
ruote al governo del dopo-accordo. 
La faccenda non è da poco, siamo di 
fronte a un contrasto netto e aperto 
tra le confederazioni sindacali, il 
presidente del Consiglio e un autore
vole membro del governo in carica. 
C'è carne al fuoco da far traballare 
qualsiasi coalizione governativa . O
gnuno dei protagonisti, inoltre, sem
bra non voler recedere di un passo 
dalla posizione assunta. Fermi i sin
dacati ( « con noi Andreotti è stato 
chiaro » - dicono - « e al collo
quio era presente anche Bisaglia »), 
inamovibile e perfino provocatorio 
il ministro delle Partecipazioni St• 
tali, deciso il capo del governo che 
ha ordinato ai suoi collaboratori di 
rispondere ai giornalisti con il cesto 
del comunicato stampa stilato a pa· 
lazzo Chigi dopo l'incontro con i 
sindacati. Certo, quel testo può es
sere interpretato m vari modi; ma 
una cosa è certa, l'operazione ven
dita. che attendeva colo la firma, è 
stata congelata. Fino a quando? For
se fino a quando non si verificherà 
che l'unico piano possibile è quel
lo che non piace ai sindacati. .. 

Nomi illustri si trovano nella 
galleria storica della Condo ne d 'Ac-r---.J-. ______________ _i_ __ ..:_ _ _________ ___J .__ _ ____ _ ----, ___ ___ __J 
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la « condotte » 

è sana? 
svendiamola ai 
monopoli privati 

qua, primo tra tutti quello di Mi
chele Sindona . L'uomo che ne ha 
fatto un 'azienda sana (chiude i suoi 
bilanci in attivo, è stimata anche al
l'estero) è Loris Corbi . Stupisce 
quindi che in questa estate '77 l'IRI 
manifesti la sua intenzione di ven
dere a privaci la società che in buo
na parte le appartiene. Perché lo fa? 
Una motivazione, economica e fi. 
nanziana, certo c'è. ·Dalla vendita 
l'IRI può ricavare denaro fresco e 
per una società indebitata fino al 
collo non è cosa da poco; inoltre 
l'IRI sembra avere poco interesse 

. a espandere il settore nel quale 
la Condoue opera . Apparentemen
te non c'è nulla da dire, ma non 
si pos~ono nascondere alcune preoc
cupazioni . L'azienda è sana e la
vora in un settore, quello delle 
costruzioni, che potrebbe diventa
re, al contrario di quanto afferma 
l'IRI, strumento importante della 
ripresa. E perché mai la Partecipa
zioni statali pensano sia giusco di
sfarsi di imprese in buona salute? 
In un sistema disastrato come il no
stro verrebbe spontanea e naturale 
una difesa a oltranza, ai limiti del 
protezionismo, di tutto ciò che pro
duce e paga dividendi. 

La polemica, mantenutasi sotto 
la brace, è esplosa quando Andreot· 
ti ha dato via libera all'intera opera
zione incaricando Loris Corbi di tro
vare soluzioni adeguate. E i due 
nomi, di nuovo uniti, ne hanno fat· 
co venire alla mente un terzo: Im
mobiliare Roma. A salvare Sindona 
e la sua società da un crack dì dimen
sioni colossali (centinaia e centinaia 
di miliardi) è stata, si sa, la finanza 
pubblica con l'avallo di uomini po
litici cuuora in auge. Andreotti ha 
centam più volte di liberarsi del 
peso dell'Immobiliare (si ricorderà 
la crattativa con le cooperative) ma 
senza successo: riuscire a venderla 
ai privati assieme alle Condotte non 
solo avrebbe fotto tirare un sospi
ro di sollit:vo ai molti d.c. implicati 

8 

nel crack ma sarebbe stata ben vista 
anche dall'IRI che attraverso la sua 
banca - Banco di Roma - è di
rettamente e pesantemente coinvol
to nell'intera vicenda. 

Ad avvalorare queste voci sono 
venute poi le indiscrezioni sul prez
zo che un gruppo di affaristi italia
ni e statunitensi sarebbe stato di
sposto a pagare per comprare la 
Condotte. A tante persone quei 13 
miliardi di cui s'è parlato nei giorni 
scorsi appaiono proprio pochi Si 
tratterebbe quindi di una svendita. 
un'offerta vantaggiosa per i futuri 
acquirenti a patto che rilevino con 
la Condotte anche l'Immobiliare 
con tutti i suoi debiti e il suo pa3-
sato di oscuri affari. 

Che cosa è accaduto perché An· 
dreotti cambiasse idea? E che cosa 
spinge Bisaglia al profondo contra
sto con i sindacati e il suo stesso 
gow:rno? C'è una prima spiegazio
ne ed è strettamente politica. Mes
so in difficoltà per l'affare Kappler, 
il presidente del Consiglio ha prefe
rito evitare il braccio di ferro con 
i sindacati e i partiti di sinistra. La 
loro richiesta di mantenere le Con
dotte tra le imprese pubbliche e di 
non abbinarne la sorte con quella 
dell'Immobiliare era ferma; troppo 
pericoloso rischiare la rottura con 
le organizzazioni dei lavoratori in 
un incontro che voleva inaugurare 
un metodo nuovo di confronto e di 
discussione. Ma c'è un'altra lettu
ra dell'improvviso capovolgimento 
di fronte. Nella fase finale delle 
trattative per la vendita delle Con
dotte che doveva portare con sé 
anche il salvadanaio dell'Immobilia
re, i futuri compratori trovati da 
Loris Corbi avrebbero cominciato 
a porre nuove condizioni . In altre 
parole, l'accoppiata stava sfumando: 
Andreotti avrebbe dunque preferi
to fermare la trattativa per evitare 
che l'operazione da lui auspicata si 
trasformasse in un boomerang. 

E il comportamento di Bisa~lia? 

Non si può che leggerlo in chiave 
politica: un tentativo, magari un 
po' maldestro, di rifarsi la verginità 
di ministro delle Partecipazioni sta· 
tali, dopo le disavventure dell ' 
EGAM, della Montedison, dell' 
ENI, dell'UNIDAL. Si è perfino 
messo a difendere i dirigenti del1' 
IRI - cosa che non ha fatto in 
mille altre occasioni - solo perché 
questi insistono a voler vendere la 
Condotte d'Acqua. Il «rilancio do 
roteo », promesso per l'autunno, 
passa anche attraverso l'attacco sfer
rato, pochi giorni dopo l'accordo a 
sei, al governo della non sfiducia . 

Ma al di là del significato politi· 
co, l'intera vicenda riapre nuova
mente il dibattito sul rapporto tra 
impresa pubblica e privata. L'accor
do di programma raggiunto tra i 
partiti della non sfiducia invita chia
ramente a non allargare ulteriormen· 
te l'area delle imprese a partecipa· 
zione statale. L'affermazione, scrit
ta subito dopo il caso EGAM, è 
esplicita: le Partecipazioni statali 
non possono proseguire senza limi 
ti gli interventi di salvataggio indu 
striale. In quell'accordo, però, non 
si dice nemmeno che il settore pub
blico va sfoltito e tanto meno allo 
scopo non dichiarato di salvare un 
intrico di interessi particolari. La
sciamo la parola al professor Pasqua. 
le Saraceno, autore di alcune recen· 
tissime « riflessioni sulle Partecipa· 
zioni statali » sulle quali sono sta
ti invitati a discutere deputati e se· 
natori democristiani. Saraceno ha 
indicato alcuni criteri per la politi· 
ca dei salvataggi ma - ha aggiunto 
- è necessario evitare di per· 
venire a una situazione « in cui le 
imprese restano private finché so
no in profitto e divengono a parte· 
cipazione statale quando i profitti 
non sono più possibili ». 

E' evidentemente possibile rove 
sciare l'enunciazione poiché non si 
comprende quali siano le ragioni che 
spingono manager di Stato a disfar. 
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si di aziende economicdmeme sane. 
Bisogna quindi affermare, in primo 
luogo, che compito principale del 
ministro delle Partecipazioni stata
li, del governo e degli uomini che 
dirigono le imprese di Stato dovreb
be essere quello di difendere l'area 
dell'industria pubblica dal tentativo 
di regalare i profitti ai privati e ad
dossare le perdite alle collettività. 
Vanno inoltre difesi gli strumenti 
d1 una nuova politica economica; e 
questo è già più difficile per uomi
ni che per molti anni hanno scam
biato l'impresa pubblica per un cam
po di battaglia tra correnti dc. Ciò 
non significa, allo stesso tempo, im
pedire, in una s:ina logica di merca
to, che più ampia sia l'osmosi tra 
capitale pubblico e privato. In que
sto carn lo chiarezza, dinanzi al Par
lamento e all'opinione pubblica, de
ve costituire la principale garanzia: 
quanto vale effettivamente l'azienda 
pubblica in vendita? Chi intende ac
quistarla? Che prezzo si intende pa
gare? Qual è la reale situazione fi
nanziaria dell'impresa in questione? 
Sono tutti elementi che, nel caso 
della Condotte, non conosciamo e 
che pure sono dati essenziali in una 
operazione di compravendita (si 
guardi al caso FIAT-Libia). I prin
cipi enunciati escludono che si arri
vi a compromessi di sorta per fini 
nascosti: qualsiasi imprenditore che 
si senta tale non accetterebbe mai 
di svendere a spese della finanza 
pubblica una società per salvarne 
un'altra dal crack finanziario e po
litico. E l'Immobiliare? Qui le stra
de non possono che essere due: fal
limento o publica dichiarazione di 
salvataggio. E la scelta non può che 
essere politica. 

B. M. 

rft fra terrorismo 
e repressione 

Le debolezze 
di una 
democrazia ''forte'' 
di Aldo Rosselli 

• Scrive lo storico Golo Mano, fi. 
glio di Thomas Mano, in un artico
lo di fondo sul quotidiano conser
vatore Die W elt: « Continueranno 
a bastare le misure prese entro il 
contesto della legge tradizionale? ». 

Si riferisce, ovviamente, al sangui
noso rapimento di Hanns-Martin 
Schleyer , potentissimo presidente 
degli industriali e dei datori di la
voro tedeschi, e all 'escalation del 
terrorismo di cui il recente episo
dio è il sintomo. E in una ~toria 
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della cosiddetta banda Baader-Mein
hof, I figli dì Hitler, il romanziere 
Jillian Becker sottolinea quella che 
è, a suo parere, una straordinaria 
rassomiglianza tra l'ideologia della 
estrema sinistra terroristica e quel
la contenuta in Mein Kampf. 
« Hiùer affermava », egli scrive, 
« che la maggior parte della gente 
non sa ciò che vuole né che cosa è 
bene per loro. E anche lui ripudia· 
va il parlamentarismo e annunciavi! 
la sua volontà di impiegare mc:zzi ... 

9 



rft fra terrorismo 
e repressione 
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GERMANJA '77 
illegali allo scopo di raggiungere i 
suoi obiettivi, i quali erano, come 
quelli della Rote Armèe Faction, 
di imporre la sua volontà agli altri 
e di creare uno stato totalitario ». 
Infine, si può citare l'insospettabile 
Giinter Grass: « ... in questo mo
mento stiamo assistendo a un'on
data anti-tedesca a volte persino i
sterica. E ' una campagna ingiusta. 
Non è fondata su niente». 

La Germania, come ciascuno sa, 
è sempre stata una cartina di torna
sole per la coscienza europea, da 
Bismark agli anni della repubblica 
di \'(Teimar al nazismo. Esiste un' 
oscura dialettica secondo cui la Ger
mania incarna ora l'oscurità, l'irra
zionale, ora la direzione stessa del
la storia, dell'evoluzione politica e 
tecnologica. Molto spesso l'italiano, 
il francese, l'inglese, si spaventano 
nd riconoscere in quel groviglio ine
stricabile che costituisce il cuore del-
1 'Europa lo specchio di tentazioni e 
deformazioni che partono da loro 
stessi. La dittatura, il genocidio, il 
livido spettacolo del Gotterdiimmer-
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ung, hanno coabitato con le speran
ze del socialismo, con Marx, Rosa 
Luxembourg, con le aristocratiche 
avanguardie di Weimar agonizzan
te, già ten.tata dalle dissipazioni sa
domasochistiche che distingueranno 
il delirio nazionalsocialista. 

Schmidt sposa 
le tesi della CDV 

Ma torniamo all'assunto iniziale: 
una breve, ridottissima descrizione 
d1 un evento. Lungo una strada di 
Colonia, uno dei primi giorni di 
settembre, la Mercedes blu che tra
sporta il corpulento Schleyer si fer
ma di botto per evitare di investire 
un'auto gialla e una carrozzina. Dal
la macchina dietro la Mercedes scen
dono immediatamente tre guardie 
del corpo del presidente dei confin
dustriali tedeschi. Nel giro di po
chissimi secondi vengono sparati cir
ca trecento colpi di mitragliatrici a 
canne mozze, da parte di una mezza 

dozzina di terroristi perfettamente 
addestrati. Le tre guardie del cor
po e l'autista ormai giacciono in una 
pozza di sangue, mentre Schleyer, 
incolume (il che dimostra la notevo
le professionalità dei terroristi), vie
ne trascinato in un minibus Kom
bi Wolkswagen e fatto sparire a 
tutta velocità. 

Giungendo sulla scia degli assas
sini del procuratore capo Buback e 
del banchiere Ponto, la cronaca al· 
trimenti banale del rapimento di 
Schleyer ha causato nelle autorità e 
nel tedesco medio un senso di gelo 
e impotenza e quindi, a poco a po
co, una rabbia terribile che chiede 
immediata vendetta, a qualsiasi co
sto. E' l'occasione d'oro ~r l'oppo
sizione di destra e in particolare per 
Strauss. In gioco è non solo il benes
sere, ma l'intera concezione di « de
mocrazia protetta » che fin dal pas
saggio della legge del Berufaverbot 
del '72 si è incaricata di emargina
re ogni focolaio di dissenso politico 
e intellettuale. Schmidt, dimostran-
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do fino in fondo la sua natura di 
manovriero e la propria devozione 
al potere statuale, coinvolge il più 
possibile l'opposizione del CDU 
sposandone le tesi di rinforzamento 
dello Stato e dei suoi organi, a co
minciare dalla polizia. 

« Duemila terroristi 
attrezzati » 

Ed è proprio questo processo di 
convergenza che crea il meccanismo 
della repressione. Cioè la repressio
ne sta molto più nel fatto che la 
SPD, per non perdere l 'ormai ri
sicatissimo vantaggio nei confronti 
dell'opposizione, si spogli via via di 
ogni vestigia di socialdemocrazia, ri
pudiando tutto ciò che può allude
re al socialismo o addirittura al so
ciale per premere sull'ordine, che 
nell'azione stessa di uno Strauss, la 
cui forza sta precisamente nella de
bolezza degli altri. Per essere anco
ra più chiari: la forza di Struss e 
della destra tedesca, dopo la fuga 
di Kappler, è consistita soprattutto 
nei dieci giorni di silenzio di Sch
mid t, nell'amletico equilibrismo del 
Cancelliere nel placare il revansci
smo di larghissimi strati dell'elet
torato senza giungere a fare di
chiarazioni esplicite in questo senso. 

Al silenzio imbarazzato del go
verno (che però è capace di smen
tire, ad esempio quando ha prati
camente me.sso a tacere Willy 
Brandt che s1 era permesso di por
tare all'attenzione del governo il 
crescendo di umori e attività neo
nazisre) fa riscontro il linguaggio 
v~olento e. rab?ioso di una « mag
gioranza s1lcnz1osa » che, evidente
mente, ha perduto l'uso del silen
zio... In una recentissima riunione 
dei quadri direttivi dei cristiani de
mocratici bJv.1resi. Strauss ha tuo
nato contro gli intellettuali che sa
rebbero i responsabili diretti del ter
rorismo, mentre le università sareb-

ber o le aree infette da cui esce il 
veleno che potrebbe distruggere il 
così duramente conquistato benesse
re del popolo tedesco. 

L'isteria si diffonde a causa del
l'insopportabile efficienza del terro
rismo, dei suoi interventi calcolati 
come tanti colpi di ghigliottina in
ferti sul capo di una Germania gal
vanizzata da una violenza che por
ta con sé dolorose associazioni con 
altre violenze collettive esaltate dal
lo Stato nazista. La polizia, gli esper
ti di anti-terrorismo, l'opinione pub
blica sono costretti a riconoscere il 
fatto umiliante che 2.100 terroristi 
attrezzati tecnicamente e ideologi
camente possono tenere in scacco lo 
intero apparato dello Stato. Si di
scute affannosamente se aumentare 
massicciamente i quadri e le dota
zioni di armi della polizia; si pensa 
anche di ricorrere al'esercito. Infi
ne, rispondendo al segretario gene
rale del CDU, Geissler, il portavoce 
governativo dichiara che per la lot
ta al terrorismo sono sufficienti le 
forze già in dotazione. Ma intanto 
le ipotesi allarmistiche date in pa
sto all'opinione pubblica hanno nu
trito i vecchi fantasmi che trent'an
ni di democrazia « forte » sono riu
sciti a malapena a esorcizzare. Sem
pre più i mass media si piegano al 
disegno di Strauss, che è di far coin
cidere paura e licenza di uccidere 
(in senso metaforico e letcerale) al
lo Stato. 

Pericolo di 
caccia alle streghe 

Un tentativo di risposta da parte 
di alcuni intellettuali si è avuta il 
17 settembre a Colonia. Presenti 
Heinrich Boell, Friedrich Durrcn
matt, l'ideologo della « primavera 
di Praga » Zdenek Mlynnr e il se
gretario del Pen Club polacco Bar
toszewski, è stato preso atto dcl re· 
ricalo di un incipiente periodo di 
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« auto-censura », il quale « potreb
be soffocare lo sviluppo del pensie
ro politico in ossequio al pericolo 
rappresentato dal terrorismo che do
vrebbe essere prioritario su qualun
que altra considerazione ». Alcuni 
giorni prima centoventitre docenti a· 
vevano firmato a proprie spese sul
la Frankfurter Rundschau una fer
ma protesta contro il clima di cac
cia alle streghe. 

Tutto ciò potrà contribuire a fa
re sl che il tedesco medio si guar
di allo specchio e riconosca lo spau
racchio ricorrente che sta alle sue 
spalle? E' probabile che una rispo
sta affermativa dipenda in gran par
e: da come il resto dell'Europa rea
gisce alle difficoltà della Germania. 
Se i sintomi di nazismo rinascente 
verranno utilizzati dagli altri paesi 
europei per ridimensionare un pae
se. or~ai ec~nomicamente troppo 
mmacc1oso e mcombente, è proba
bile che ancora una volta la Germa
nia, in nome di un antico comples· 
so d'inferiorità che già Nietzsche 
aveva magistralmente interpretato, 
non farà che aumentare la repres
sione, quasi che essa possa avere an
che la funzione di rimuovere i vec
chi dissidi rinfocolati dall'ansia che 
sempre genera la vita democratica. 

La Germania torna ad essere ve· 
ramente pericolosa quando « torna 
bambina » e si chiude a riccio. Non 
a caso è Grass, scrittore anti-autori
turio ed ex collaboratore di Brandt 
a sv.elare con le parole più traspa~ 
renu le reazioni di una Germania 
assediata da accuse di neo-nazismo 
involuzione autoritaria, repressione:' 
« . .. si parla troppo, e con troppo 
compiacimento, in rapporto con 
quello che si ha da dire. E i tede
schi ascoltano. I piccoli borghesi, 
da noi, sono limitati e stupidi come 
in rutti gli altri paesi. E se questa 

ondata ami-tedesca arriva fin qui, 
la risposta sarà un'ondata di xeno
fobia » . 

A. R. 

11 



riflessioni su una 
proposta di legge 

"Precari" 
nelle 
università 
di Giuseppe Branca 

• 
• Certe cose bisogna avere il co-
raggio di dirle. E allora diciamole. 
Il disegno di legge n. 796 del Mi
nistero della Pubblica Istruzione si 
intitola: «Decentramento dei servi
zi del ministero P.I. nel settore del
l'istruzione universitaria e snelli
mento delle procedure»; ma a que
sta materia dedica solo i primi 8 ar
ticoli (e in parte il 21) su 23: gli 
altri quindici disciplinano l'immis
sione in ruolo del personale univer
sitario non docente. Sono i cosiddet
ti « precari » e da molto tempo si 
parla della loro sistemazione, sulla 
cui necessità c'è accordo tra sinda
calisti e politici. 

La costituzione come regola vuo
le che negli uffici pubblici si acceda 
mediante concorso; però ammette, 
contemporaneamente, che per dispo
sizione di legge se ne possa fare a 
meno. Troppe volte per i motivi più 
diversi la legge ha fatto eccezione 
alla regola. Non vedrei perché non 
possa fare altrettanto per i precari 
della nostra università. Ma c'è mo
do e modo: il disegno di legge (che 
pure nel regolare il decentramento 
dei servizi è buono) non si può dire 
che abbia scelto la strada migliore. 

Vediamolo un po'. Sarà sistema
to in ruolo tutto il personale non 
docente che svolga servizio non di 
ruolo nelle cliniche e istituti um
versitari di cura e quello che per 18 
mesi, anche non continuativi, abbia 
prestato servizio nel triennio 1 gen
naio '75-1 gennaio '77. E sta bene. 
Da anm glielo promettono, si af
frettino a metterli in ruolo. Però 
chi godrà di questo beneficio sap
pia alcune cose: 1) il personale do
cente si va mettendo in ruolo man 
mano che si liberano i posti; i pre
cari non docenti saranno sistemati 
subito, se è necessario con la crea
zione di nuovi posti in organico; 2) 
il personale docente andrà a posto 
se ha partecipato a un concorso 
conseguendovi almeno un punteggio 
di 6 decimi; i precari non docenti 
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saranno messi in ruolo anche se non 
hanno partecipato a concorsi o vi 
sono stati bocciati; 3) la « gradua
lità » di sistemazione degli insegnan
ti risponde a principi di buona am
ministrazione; non altrettanto potrà 
dirsi del collocamento immediato di 
tutti i precari, che permette di in
ternarne subito più di quanti ne oc
correrebbero per lo svolgimento dei 
servizi. 

Queste cose devono essere medi
tate dai precari e dalle associazioni 
sindacali: il progetto di legge dà 
loro il massimo che si possa dare e 
glielo dà sfiorando perfino la Co
stituzione. Noi ci auguriamo che la 
legge, fin qui, sia approvata al più 
presto. Ho detto « fin qui ,. perché 
nel progetto vi sono alcune norme 
assolutamente inaccettabili; tanto 
che la commissione affari costituzio
nali del Senato le ha respinte a una
nimità impedendo che il disegno di 
legge fosse approvato senza bisogno 
di passare per l'aula. 

Quali sono queste norme? Una 
è quella che sistema in ruolo i pre
cari con effetto dal 1 gennaio 1977. 
La retroattività non ha alcuna giu
stificazione, oltreché danneggiare al· 
l'indietro l'andamento del bilancio. 
La sistemazione del personale do
cente è avvenuta od avverrà con 
effetto successivo alle leggi che la 
prevedono: la differenza è troppo 
forte a beneficio dei precari perché 
vi si possa vedere un'irrazionale 
disparità di trattamento (art. 3 e 97 
della Costituzione). Gli unici motivi 
che possono aver ispirato questo 
privilegio potrebbero essere o clien
telari (ma non lo credo) o psicolo
gici (la paura di altri scioperi), ma 
non sono sufficienti a legittimare il 
beneficio. 

L'altra norma inaccettabile è nel
l'art. 15 del disegno di legge. Non 
solo i precari verrebbero subilo si 
stemati; ma gli si ricostruirebbe la 
carriera valutando come servizio di 
ruolo tutti gli anni del servizio pre 

stato non in ruolo. Qui siamo contro 
tutte le regole e la violazione del
l'art. 3 della Costituzione è anche 
più aperta: normalmente si pone 
un limite al riconoscimento del ser
vizio prestato non in ruolo; ed è 
giusto che sia cosl perché, se fosse 
diversamente, chi ha vinto un con
corso per esempio tre anni fa ed 
è entrato nell'amministrazione solo 
allora, verrebbe posposto a un pre
cario che ha quattro anni di servizio 
e non ha vinto mai un concorso. 
L'ingiustizia è cosl grossa che non 
credo si possa discuterne. 

Terza norma: l'art. 18. Metà dei 
posti che eventualmente saranno 
messi a concorso per i non docenti 
sarebbero riservati sapete a chi? A 
chi nel triennio 1-1-1974 - 1-1-1977 
abbia prestato servizio non di ruolo 
per almeno sei mesi, anche a spiz
zico e anche se ha lasciato da tempo 
l'amministrazione universitaria o ne 
è stato dimesso. Qui non c'è sol
tanto un privilegio del tutto irra
zionale che favorisce chi abbia ap
pena visto gli uffici universitari ma 
si cade persino nel ridicolo: sareb
bero favoriti perfino quei signori 
che dopo sei mesi sono stati man
dati a casa per scarso rendimento! 

Penso che sia interesse di tutti 
una rapida approvazione del disegno 
di legge nella sua parte essenziale; 
ma, se la si vuole, bisogna tagliar 
via le tre norme che ho citato. Non 
credo che i precari facciano lo scio
pero per esse: la costituzione chiede 
rispetto anche da loro, anzi special
mente da loro che otterrebbero sen
ta fatica la tranquillità dell'ingresso 
nei ruoli. Tanto meno credo che si 
muoverebbero le tre grandi associa
zioni sindacali; alla carta costituzio
nale e al buon senso esse hanno 
sempre fatto omaggio. 

• 
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L'università 
dopo l'accordo 
governo-sindacati 
di Aurelio Mlaltl 

• Si avvicina il nuovo anno acca
demico nelle nostre università e già 
si notano i primi sintomi di malu
more; iniziative si stanno preparan
do; tra i gruppi politici dell'estre
mismo le riunioni si susseguono; già 
sono segnalati fatti di qualche gra
vità, come l'espulsione senza com
plimenti di un giornalista dell'Uni
tà o il volo _dei primi pugni tra le 
frange più violente. 

Cosa accadrà dopo? La massa de
gli studenti rimarrà passiva agli in
viti della élite che prepara il nuovo 
movimento? O vi sarà un altro 
febbraio-marzo '77 con decine di mi
gliaia di giovani portati in piazza die
tro parole d'ordine sbagliate e al li
mite del codice? 

C'è da dire che la sfiducia degli 
studenti universitari, che tanta par
te ha avuto nelle vicende dell'anno 
scorso, non è certo superata da ini
ziative innovatrici e coraggiose del 
potere politico in fatto di riforma 
universitaria. Malfatti ha presentato 
il suo d.d.l. il 29 aprile 1977 sul
l'onda dei moti studenteschi e poi 
non se ne è saputo più nulla. Il 
PSI ha un progetto che ancora non· 
viene praticamente diffuso. L'unico 
d.d.l. che è stato possibile discutere 
a lungo è stato quello comunista, 
presentato al Senato il 27 gennaio 
1977 e preparato con diversi incontri 
pubblici nel mondo universitario. 
In poche parole, da qualche tempo 
l'università è passata in secondo pia
no nel dibattito politico. 

Il sindacato dal canto suo ha rea
lizzato un accordo col governo, che 
presenta, oltre a limiti oggettivi, an
che dei punti positivi che vengono 
valorizzati poco dai partiti; anzi, al
cuni di essi sono particolarmente 
duri e ingenerosi nel giudicare l'ac
cordo, a tal punto che ormai non 
c'è più chi non dubiti che questo 
possa tradursi in norme di legge. Un 
punto dell'accordo è particolarmente 
interessante: quello che afferma il le
game tra la programmazione univer-

sitaria e la più generale programma
zione dello sviluppo economico e 
sociale del Paese. 

Questa questione centrale viene 
dimenticata nelle dichiarazioni uffi
ciali del ministro e non è trattata 
con sufficiente chiarezza nemmeno 
dalle forze politiche democratiche. 

. Lo stesso limite vi è nell'accor
do programmatico nel capitolo che 
riguarda l'università. I contenuti 
specifici sono di grande rilievo; so
no grosso modo le proposte della 
sinistra contenute nel piano a me
dio termine del PCI e nel docu
mento del PSI; ma mentre nelle 
proposte dei partiti essi sono stret
tamente legati alla programmazione 
dell'economia, nell'accordo di gover
no questo legame è più labile. Nono
stante ciò l'accordo di governo af
ferma questioni di grande portata, 
che, se venissero realizzate, aiute
rebbero non poco l'università ad 
uscire dalla crisi. 

E' corretto il legame che l'accor
do pone tra scuola primaria, secon
daria e università. Per l'università la 
prima esigenza che si mette in rilie
vo è quella di affermare una politica 
di programmazione dello sviluppo 
per arrestare la crescita irrazionale 
e la dequalificazione, per affermare 
la produttività sociale e la più al
ta qualificazione culturale e scien
tifica. Affermazioni di grande inte
resse che superano la visione che 
sta dietro il d.d.J. di Malfatti sopra 
citato. Anche se non c'è la conte
stualità della linea di programma
zione generale, e non poteva essere 
in un accordo dettato dall'emergenza, 
il ministro dovrà modificare profon
damente e in modo positivo il testo 
già presentato. E non solo su que
sto punto. Vi sarà da inserire una 
caratterizzazione del valore legale 
della laurea unicamente come requi
sito di accesso alle professioni che 
richiedono determinate competenze. 
Verranno aboliti cosl i privilegi le
gati al titolo di studio quali i pas-
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saggi automatici di carriera, gli in
centivi, ccc. Si insiste molto giusta
mente sul riequilibrio territoriale 
della distribuzione degli studenti at
traverso un effettivo decentramento, 
che ponga fine alla congestione del
le università dei grandi centri urba
ni, di cui l'esempio più macroscopico 
è costituito dall'ateneo romano. 

Si fanno precise affermazioni di 
« rigore » negli studi e nell'inse
gnamento, di incompatibilità con le 
carriere pubbliche e di tempo pieno 
dei docenti, nonché di garanzia del
la più ampia libertà d'insegnamento 
e di ricerca dei singoli. 

Come si può notare non sarebbe 
poca cosa realizzare questi principi 
con una legge dello Stato; sarebbe 
un primo reale avvio di profonda 
trasformazione dell'università. 

Il fatto è ·che ancora una volta 
forze molto potenti si oppongono al
la riforma di questa grande isti
tuzione, e, nello stesso tempo, l'uni
versità non è diventata terreno di 
lotta delle grandi masse popolari. 
E' facile prevedere che fino a quan
do non scenderanno in campo le 
forze del lavoro, le grandi masse, a 
rivendicare il loro diritto di avere 
una università riformata, sarà dif -
ficile sconfiggere la conservazione, 
le baronie, che hanno mille ragioni 
di non abbandonare una posizione 
così importante nella vita del Paese. 

Per prima cosa è necessario allora 
fare uscire queste tematiche dalle 

1
, cinture universitarie, farle circolare 
fra la gente, nelle sezioni dei partiti 

, democratici, nei dibattiti delle as
' semblee dei lavoratorì, negli uffici e, 
·perché no, nei comizi elettorali del 
prossimo autunno. Sarà questo il mo
do per sconfiggere le forze conser
vatrici e le frange violente del « mo
vimento»; si darà fiducia a quel1$ 
grande massa di giovani che lavora 
duramente per elevare il proprio 
livello culturale e che, votando a 
sinistra il 20 di giugno, ha espresso 
una precisa volontà di cambiamento. 

• 
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La contestazione 
scopre il "gulag" 
con 40 anni 
di ritardo 
di Giampiero Mughlnl 

• Scriviamo in attesa dei treni per 
Bologna. Di questa strana manife
stazione sulla repressione, il cui pa
rallelo potrebbe essere costituito da 
una manifestazione che indagasse gli 
errori e gli eccessi della Resistenza, 
l'uccisione di Claretta Petacci, quel
la di Leandro Arpinati, davanti al 
Martinetto, dove venne fucilato il 
fior fiore del Cln piemontese. 

I presagi non sono dei migliori. 
A Trieste, convegno internazionale 
di psichiatria alternativa, Franco Ba
saglia, duramente contestato da mi
noranze unicamente dissolutrici e 
provocatorie, ne esce con una costo
la rotta. E' una catena ormai lunga. 
Il cartello offensivo sulle spalle di 
Ernesto Ragionieri, gli sputi a Lu
cio Colletti, gli spintoni ad Asor Ro
sa, il simpatico e bravissimo Giorgio 
Gaber che non può cantare, e così 
i Santana, sul cui palco vengono 
lanciati stracci imbevuti di benzi
na, pronti a prender fuoco. Per es
sere quello di un uomo che ama 
vivere alle frontiere tra le diverse 
culture e vocazioni ideali, l'appello 
di Lucio Lombardo Radice in difesa 
dell'Università è drammatico: «C'è 
il rischio di non vedere più la real
tà in grande, i problemi delle cen
tinaia di migliaia, che minacciano di 
essere offuscati e sopraffatti dalla 
prevaricaiione e dalla volontà di
struttrice di minoranze, anche se 
non irrilevanti ». 

Un'ipotesi in cui 
e' è posto per tutto 

Qual è il retroterra culturale di 
queste minoranze, certamente « non 
irrilevanti »? La beffa neo-dada, ~1-
cuni piatti conditi in salse psicoana
litiche, echi distorti di vecchie po
lemiche del movimento operaio, un 
immediatismo protervo che viene 
fatto passare come suprema verità 
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sociale (contro le falsificazioni degli 
« Andreotti » e dei « Berlinguer »). 
Naturalmente c'è dell'altro. Ci sono 
i Sergio Bologna e i Toni Negri che 
continuano e portano alle estreme 
conseguenze i discorsi avviati 15 an
ni fa su « Classe operaia », i di
scorsi che Raniero Panzieri non vol
le fare propri: e cioè che il «capi
talismo » produce naturalmente un 
suo antidoto, la « classe », che lo 
divora e lo distrugge, in forme al
trettanto violente di quelle che ca
ratterizzano l'ascesa della macchina
Stato. E' un'ipotesi culturale in cui 
c'è posto per tutto, dagli scioperi 
selvaggi a Renato Curdo. Tutti i 
detenuti sono difatti « comunisti 
prigionieri del nemico di classe », 
secondo la definizione di Oreste 
Scalzone - amico e sodale di Ne
gri - che fa inorridire l'elegante 
Rossana Rossanda, non dimentica 
delle lezioni di storicismo imparato 
alla scuola di Togliatti. 

C'è il Guattari, un po' snob, un 
po' patetico, che non sa nulla del
l'Italia e della sua storia politica, 
e che pensa essere sovrano compito 
di un intellettuale salire alla tribu
na, fare dichiarazioni, offrire in o
maggio i suoi pensieri a quella selva 
di microfoni radiofonici, televisivi, 
della stampa ad alta e facile diffu
sione. Non sa, «le pauvre ga.rçon », 
che sta parlando a gente che in no
me delle proprie idee, in quel ,no
mento politicamente battute e mi
noritarie, ha fatto il muratore {San
dro Pertinì), il correttore dì bozze 
(Romano Bilenchi), ha organizzato 
la cultura di sinistra senza un soldo 
in tasca e avendo tutti nemici (Gian
ni Bosio). E ci sono questi neo-fi
losofi da cabaret, che scoprono il 
gulag con 40 anni di ritardo rispet
to alla migliore letteratura trocki
sta, i Serge e gli Orwell, e ne
gano non già i principi fondamentali 
del marxismo - cosa che non scan
dalizza chi il marxismo conosce mol
to meglio di loro, Lucio Colletti e 
Massimo L. Salvadori - ma la pos-

sìbilità stessa della costruzione di 
una vita associata. 

Una profezia 
allucinante 

Ci sono poi gli economisti mode
nesi che dinanzi alle tabelle sui co
sti da lavoro in Italia paragonati 
a quelli europei dicono che il Gior
gio Fuà si è messo al servizio della 
« borghesia », che le tabelle Istat 
sono notoriamente false, che solo 
chi parte dall'idea di una trasforma
zione rivoluzionaria della società può 
giungere alla verità dei dati e dei 
nessi causali. E c'è il Giovanni Jer
vis, uno dei più intelligenti intellet
tuali italiani, che va a visitare l'Asi
nara; va a compiere un dovere laico 
e costituzionale: esistono m Italia 
detenuti di serie B, forme di reclu
sione dove la pena si fa violenza 
e tentativo di distruzione psicolo
gica? Giustissima quella battaglia, 
giustissima quella visita, a chiede
re conto e ragione a un'istituzione. 
Jervis va e racconta, sul Manifesto. 
Benissimo, come sempre le sue co
se. Dice che le condizioni di reclu
sione sono spietate anche se forse 
non si può parlare di vera e propria 
tortura psicologica. Fa dell'ottimo 
giornalismo fino all'ultimo e incre
dibile capoverso dove in sostanza 
si dice: l'Asinara è la metafora del
l'Italia prossima ventura, che sarà 
un immenso carcere per tutti i « dis
senzienti », io per primo. 

Fa questa profezia allucinante in 
un paese che conosce le forme più 
alte - e, talvolta, più esasperate -
di partecipazione politica e demo
cratica; dove la sinistra ha conqui
stato, lottando coi denti, amministra
zioni e responsabilità di comando; 
dove i sindacati la fanno giustamen
te da protagonisti; dove si comin
ciano ad eleggere comitati di quar-
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tiere con facoltà deliberative; dove 
le minoranze anche estreme dispon
gono di radio e di giornali; dove 
lui, Giovanni Jervis, ha diretto un 
Centro di igiene mentale in armonia 
e in combutta con l'amministrazio
ne locale di quella città, a pochi chi
lometri da « Bologna carogna ,. . La 
sua posizione fa pensare a quella 
di Elvio Fachioelli che si ebbe una 
perquisizione alcuni mesi fa e su
bito scrisse a Carlo Ripa di Meana 
chiedendo che la Biennale del « dis
senso » si occupasse anche di lui, 
come degli intellettuali sovietici: 
quelli che vivono in una stanza, che 
al lager ci vanno davvero, che al
i'« ora del lattaio» vengono non 
solo perquisiti ma arrestati, o che 
muoiono alla fine di un inrerroga
torio. 

"Tutti i fiori 
vanno coltivati » 

L'Italia dunque un paradiso su 
cui passa qualche rada e fastidiosa 
nube? Non chiamateci Pangloss. L' 
elenco dei nostri problemi è stato 
fatto su tutte le agende. I 600.000 
giovani iscritti alle liste speciali di 
collocamento chiedono qualcosa di 
più che una retorica. Non c'è dub
bio che nella lotta politica i comu
nisti pecchino talvolta di iattanza 
e di spirito da « grande potenza ». 
Tutte le idee e tutti i fiori vanno 
coltivati, dichiarati legittimi. Del 
camminare m salita, politicamente 
t- culturalmt!mc, chi scrive ha qqal
che e non lontana esperienza. Tutte 
le parole abbian0 cittadinam:a, ché 
altrimenti una società :1sfissierebbe. 
Le pnrole, dico: non le molotov, 
le P38, i samoietrini contro le ve
trine, gli slogans ossessivi gridati 
a voce roca, la sopraffaz:one dei 
pochi 

• 
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Si o no 
alle centrali 
nucleari? 

LISLI BASSO 

• Si o no, alle centrali nucleari? 
Il dilemma è un po' rozzo, ma am
mette delle subordinate. due, quat
tro, dieci? 

Al modesto aumento del consu
mo che è stato rilevato in questi 
ultimi anni in Italia e all'estero, si 
potrebbe ovviare con una più ocu
lata utilizzazione dell'energia pro
dotta con mezzi convenzionali; per 
esempio, riducendo gli sperperi (uno 
studio americano che ha preso 
in considerazione il consumo globa
le di energia che si è avuto negli 
USA nell'anno 1973, arriva alla sor
prendente conclusione che si sareb
be potuto risparmiare in quell'anno 
il 40% di energia); rimettendo in 
funzione risorse trascurate come, in 
Italia, quelle idriche, che di fronce 
ai costi crescenti delle risorse mi
nerali tornano ad essere operative; 
privilegiando i trasporti ferroviari 
in confronto ~i trasporti su strJda 
e in generale i trasporti collettivi 
in luogo di quelli individuali, e 
così via. Meui tu!ti ai quali si do· 
vrà comunque ricorrere in attesa 
che le centrali in progetto siano in 
grado di funzionare, cioè per dieci 
o dodici anni. Nello stesso tempo 
questi dieri anni di mora forzata 
potrebbero essere preziosi per in
tensificare gli studi e la messa in 
opera delle nuove promesse energe
tiche: geotermiche, coliche, da ri

fiuti, dal mare, dal sole. 
Particolarmente promettente, tra 

le varie fonti alternative, appare 
l'energia ~olare. È anche un gran:.le 
ritorno. Noi siamo figli del sole; 
il nostro cibo ci è fornito dal sole 
~ttraverso i vegetali che sintetizza
no l'energia solare in una forma chi
mica stabile, o attraveri.o gli am
mali che di queste si nutrono; l'ac
qua che sfruttiamo nelle cascare è 
acqua evaporata dal C<llore solare 
e precipitaca in pioggia; il carbone, 
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il petrolio, i gas naturali sono ener
gia solare immagazzinata nei mil
lenni. Col sole si fa tutto, perfino 
la guerra, se è vero che Archimede 
incendiò la flotta greca nel porto 
di Siracusa dirigendole contro i rag
gi solari attraverso i suoi specchi 
ustori. Abbondante, inesauribile. po
trebbe essere l'energia dell'avvenire. 

Gli studi per il suo sfruttamento, 
a lungo trascurati a favore di più 
spercacolari fonti di energia, sono 
lungi dall'essere a punto, soprat
tutto per quanto riguarda i costi, 
ma assai più avanzati di quanto si 
crede. Milioni di scalda-acqua so
lari funzionano in Giappone, negli 
USA, centinaia di migliaia in hrae
le; gemellati con un'altr.:1 sorgente 
di calore, possono essere utilizzati 
per il riscaldamento domestico. 

(< Energia maneggevole 
ed amica» 

Padroni di molto spazio e fo:ti 
consumatori di energia, gli :1meri
cani hanno allo studio un progetto 
che prevede la costruzione di po
tenti centrali solari da collocarsi 
in luoghi disabitati e soleggiaci co
me il deserto del Colorado; mentre 
un'ipotesi ancora più lontana e fan
tascientifica prevede satelliti gigan
teschi che captino l'irraggiamento 
solare nello spazio, 24 ore su 2-1. 

Si può pensare all'energia solare 
m termini di MW, forse si deve. 

Ma un aspetto tuuo diverso, che 
fa posto alla fantasia e all'inventi
va dell'uomo, che non lo lascia, im
potente, a servire un meccanismo 
che non ha inventato e che non 
capisce, è il fatto che l'energia so
lare è qualche cosa di maneggevo-
le ed amico. Chiunque, con una 
serpentina, un vetro e una piastra 
radiante, può costruirsi uno scalda
acqua; e con mezzi poco piì1 che 
artigianali installare una piccola cen
tralina atta a fornire energia a un 
gruppo di consumatori, a una coo
perativa, a due o tre fabbriche di ! -15 
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modesta portata; permette cioè di 
risparmiare sui pesanti costi di tra
sporto. L'energia solare è autono
ma, decentralizzatrice, non danneg· 
gia l'ambiente, non è sottratta a 
nessuno. È civile, democratica, è 
una energia dal volto umano. 

Dall' alcra parte, l'energia nu
cleare. 

È possibile che la vanità nazio
nale sia solleticata dall'idea di af
fiancarsi alle tecniche più avanzate, 
ma è anche vero che l'atomo fa 
paura - Seveso ha insegnato agli 
italiani a temere il nemico invisi
bile - e nessuno lo vuo1e vicino. 

Ecco subito un problema mino
re, quello della collocazione. In un 
paese fittamente popolato come l'I
talia, non solo come luogo di stan
ziamento delle persone ma anche 
come collocamento di tanti posti di 
lavoro, dove insediare la centrale, 
o le centrali? 

Una centrale di 4.000 MW oc
cupa un'arca di oltre 200 ettari, 
circa otto dei quali per gli stabi
limenti; intorno è prevista una zo
na di rispetto, e una più larga zo
na di eventuale sgombero della po
polazione in caso di emergenza. Chi 
ha voglia di ospitare un cos1 sco
modo abitante? 

È chiaro che la decisione di un 
così doloroso sconvolgimento del 
territorio non potrà essere presa che 
dall'alto, e sarà una sorta di deci
mazione. In altre parole, si comin
cia subito con un atto di imperio. 

La scelta del nucleare fatta d'im
perio dai nostri governanti, il luo
go di insediamento e la costruzio
ne delle centrali, il trasporto del 
materiale fissile, l'evacuazione e lo 
stockaggio delle scorie, sono tutti 
atti che non possono a meno di ac
centuare il carattere autoritario del
lo Stato. Gli italiani sanno per tri
ste esperienza che cosa può nascon
dersi sotto l'etichetta del 'segreto 
militare'. Un vasto programma di 
produzione di energia attraverso il 
nucleare favorirebbe un progressivo 
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scivolamento verso forme crescenti 
di limitazioni della libertà. 

E questo, la scelta del nucleare, 
nel momento in cui Stati Uniti e 
Giappone, da tempo inquieti sul
l'avvenire di questa forma di ener
gia, stanno ridimensionando i loro 
ambiziosi programmi industriali. Un 
numero di Business Week è uscito 
col titolo « È l'eclisse dell'at0mo ». 
Meno spettacolarmente ma più au
torevolmente Irvin C. Bupp, coau
tore di uno studio sulla « evoluzio
ne dei prezzi dei reattori a acqua 
leggera negli USA », condotto per 
conto del MIT, dichiara che mal
grado i dieci anni di esperienza 
americana in materia, non si è in 
grado di stabilire quanto costerà 
far funzionare queste centrali in 

avvenire; l'unica cosa certa essen
do che costerà molto cara, ben più 
cara di quanto gli uomini politici 
e gli industriali meglio informati 
prevedevano anche solo due anni fa, 
e di quanto si continua a dire an
cora oggi. Tale elemento di incer
tezza getta il dubbio sulle previ
sioni dei « tecnici ». 

Si è molto parlato di indipen
denza e di autonomia che ci vcrreb· 
be dall'energia atomica. Quale in
dipendenza, quale autonomia? 

I paesi del petrolio hanno dimo
strato a un certo momento di saper 
gestire questa loro risorsa; hanno 
aumentato i prezzi: prendere o la
sciare. Questo atteggiamento è par
so offensivo ai paesi industrializ
zati, abituati a servirsi da padroni 
dei beni del Terzo Mondo. L'ener
gia nucleare ci libererà dalla sog
gezione agli arabi? Nemmeno que
sta proposizione è esatta; per lun
ghi anni ancora l'Occidente europ~o 
dovrà dipendere dall'OPEC per i 
suoi bisogni energetici. Ma dato e 
non concesso che in una certa mi
sura questa ipotesi si verifichi, noi 
ci liberiamo da una soggezione eco
nomica, o quasi esclusivamente e
conomica, per sottostare ad un'al
tra che si profila ben più pesante. 

Il plutonio 
fuori legge 

L'energia nucleare è figlia , della 
guerra; è nata negli Stati Uniti, sia 
pure ad opera di scienziati di varie 
provenienze, a seguito degli sforzi 
bellici fatti da quel paese, ed è 
entrata spettacolarmente sulla sce
na mondiale con le bombe di Hiro
shima e Nagasaky. Logico che si 
sia pensato di utilizzarla sul mer
cato civile : L'atomo per la pace. 

Ma l'energia atomica rimane nel
le mani delle grandi potenze da cui 
dipendiamo interamente, dal mo
mento che non abbiamo m Italia 
miniere di uranio, né centrali di 
arricchimento, e che i brevetti di 
cui intendiamo servirci sono ameri
cani (Generai Electric, Westing
house) o americo-canadesi (Candu). 

La recente messa fuori legge del 
plutonio da parte di Carter è un 
esempio della delicatezza della no
stra posizione. Non tanto per l'Ita
lia, felicemente in ritardo, quanto 
per altri paesi come la Germania, 
la Francia, il Giappone, molto avan
zati nelle tecniche nucleari, che ve
dono minacciati i loro programmi 
di reattori veloci. 

Il plutonio è il più micidiale 
dei sottoprodotti della 'lavorazione' 
dell'atomo; è un elemento che non 
esiste in natura e ha vita lunghis
sima; è alla base della bomba ato
mica (che per altro si può fabbri
care indipendentemente dal pluto
nio). La decisione di Carter appa
re giustificata dalla preoccupazione 
umanitaria di limitare la prolifera
zione delle bombe atomiche. Ma 
non va dimenticato che nello stesso 
tempo favorisce le vendite ameri
cane di uramo arricchiro, vendite 
che avvengono al prezzo di mono
polio che loro piace di imporre, co
me e più di quanto succede col 
petrolio dell'Opec. 

Chiudo queste poche note con le 
parole del fisico nucleare Alvin 
Weinberg (Sctence, 7 luglio 1972): 
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« Noi nucleari abbiamo stretto con 
la società un parto del diavolo: da 
una parte offriamo una fonte di 
energia inesauribile, dall'altra chie
diamo come prezzo una solidità e 
una longevità senza precedenti per 
le istituzioni sociali. Fino a quando 
non saremo riuscici a costruire un 
reattore basato sulla fusione nuclea
re, non potremo mai rallentare la 
nostra vigilanza nei confronti della 
sicurezzà dei reattori, dei trasporti 
del materiale radio-attivo e dell'im
magazzinaggio delle scorie, tutti 
problemi di cui poco si può dire di 
assolutamente certo ». 

Quello solidità e longevità senza 
precedenti per le istituzioni sociali, 
che non esisteva nel 1972, possiamo 
dire di averla conquistata nel 1977? 

L. B. 

LUIGI ANDERUNI 

• La polemica sulla energia sta as
sumendo nel paese dimensioni di 
tutto rispetto. E' bene che si discu
ta, ampiamente, senza remore di sor
ta, dando fondo magari all'universo 
scientifico e filosofico 

Personalmente preferirei che più 
che di dissertazioni sociologiche o 
psicologiche o filosofiche oppure let
terarie, i nostri mass-media ci aiu
tassero a capire un po' più da vicino 
il tipo di problemi che abbiamo di 
fronte. La « vertigine delle cifre » 
di cui ha parlato Ceronetti può an
che essere un modo per confondere 
le idee eppure è indubbio che discu
tere di un argomento come quello 
dell'energia non è possibile senza 
una qualche dimestichezza con al
cuni dati, alcuni ordini di grandez
za che non possono non essere 
espressi m cifre. Avverto talvol
ta nel rifiuto di discutere « ci
fre alla mano » il vecchio vizio di 
una cultura curiale, idealistica, gen
tiliana e crociana, « romantica », che 
ha prolungato i suoi tentacoli fin 

nel nostro mondo e ha inquinato di 
sé la stessa « filosofia della praxis », 
la concezione rigorosamente mate
rialistica e storicistica (il marxi
smo) che sta alla base della cultura 
e della civiltà moderna, che ha « fat
to », nel bene e nel male, gran par
te del mondo contemporaneo: la 
serenità della forza trasparente ed 
illuminante della ragione. 

Vediamo di condensare nei pun
ti essenziali un possibile discorso 
generale sull'energia. Da essi po
tremo poi dedurre qualche corol
lario p~r le scelte che ci assillano 
nel presente. 

1) La possibilità di energia per 
l'uomo è stata, finora, in ogni fase 
di sviluppo della nostra civiltà, mez
zo di liberazione dai gravami della 
vita materiale e conseguente possi
bilità di dedicare le proprie risorse 
e il proprio tempo a cure diverse 
da quelle della pura sopravvivenza 
(personale o della specie). Così fu un 
accrescimento della propria energia 
per il cavernicolo l'uso del bastone 
o dell'arco, cosl come fu ricerca di 
energia l'uso domestico di alcuni 
animali o, nella società divisa m 
classi, lo sfruttamento del lavoro de
gli schiavi. Per un migliore uso del
le energie disponibili si sviluppò via 
via rutta una serie di tecnologie: 
della ruota, al giunto cardanico; per 
la ricerca di nuove più ricche fonti 
di energia si passò dal legno al car
bone al petrolio, dalla combustione 
alla fissione e (speriamolo) alla fu. 
sione nucleare. 

Non sono un materialista mec
canicista e mi guarderò bene dal pro
porre l'equazione: quantità di ener
gia disponibile pro-capite = livello 
civiltà di un popolo. E' certo però 
che una correlazione esiste anche se 
bisogna tener conto di come le ri
sorse energetiche sono distribuite 
tra vari strati della popolazione e 
dell'uso che se ne fa. Là dove le di
sponibilità di energia sono minime 
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siamo al livello dei popoli del terz~ 
o quarto mondo ed io spero che non 
ci sia - tra i raziocinanti - nes
suno che voglia proporre - al li
mi te - come modello di vita quel
lo di certe popolazioni della Poline
sia che - secondo i clichets della 
propaganda turistica - vivrebbero 
in una sorta di paradiso terrestre 
che la « civiltà )> dei consumi e del
l'energia avrebbe distrutto. 

In realtà il mito del paradiso per
duro o del « buon selvaggio » è tra
montaro da un pezzo e rutti i razio
cinanti sanno che la civiltà non è la 
storia di successive degradazioni da. 
un ed"n al quale siamo stati strap
pati ma la dura conquista, nei secoli, 
di livelli di vita più liberi. Uno degli 
strumenti fondamentali per liberare 
l'uomo dalla fatica fisica è stata la 
ricerca e il reperimento di energia 
nelle forme e nella quantità neces
sarie. 

2 ) L'altra verità della quale do
vremmo essere tutti convinti è che:: 
noi stiamo vivendo, da millenni or
mai, una civiltà di « cultura » non 
di « natura » e che la cultura è tal 
volta la ricerca dei modi per for
zare la natura, per costringerla a 
darci quello di cui abbiamo bi
sogno. 

E' certo che esistono anche «beni 
naturali » che sono parte integran
te della nostra « cultura », del no
stro modo di gustare la vita ma guai 
a non ricordare quante volte, an
cora oggi, la natura sia nemica dell' 
uomo (e non parlo solo dell'uomo 
delle foreste equatoriali). E se è ve
ro che la <(cultura » ha distrutto -
spesso per ragioni non confessabi
li - immensi patrimoni naturali, 
è pur vero che noi siamo quello che 
siamo - nella fase certo più evo
lu ta della civilizzazione del piane
ta - in forza della cultura con la 
quale l'uomo si è difeso dalla na
tura, la ha domata, traendone gli ... 
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strumenti (anche energetici) del suo 
progredire. 

3) Cultura è anche sete di co· 
noscenza, volontà di «divenire del 
mondo esperto», magari per cam
biarlo. Penso alla lun~a trafila di 
~onoscenza e di tecniche che ci ha 
portato alla scoperta e alla utilizza
zione dell'atomo. 

Non u caso le civiltà primitive si 
sono sviluppate nei paesi caldi e 
mediterranei : c'era disponibilità di 
energia solare per riscaldarsi. Il fuo
co e la possibilità di accenderlo e 
di dominarlo furono una scoperta di 
dimensioni ineguagliabili per l'uomo 
primitivo, certamente non inferiore 
alla scoperta dell'energia atomica. 
Ma la combustione aveva una lunga 
via da percorrere: dal legno. al car
bone, al p::trolio. 

Ci sono voluti millenni di storia 
per percorrere questa strada con il 
baricentro della civiltà che si è ve
nuta spostando verso nord mano a 
mano che si accrescevano le disponi
bilità di energia. 

4) Ho detto che rifiuto l'equazio
m: energia = civiltà perché anche 
io sono convinto che lo spreco della 
energia è incivile, che l'arrembaggio 
dissennato alle risorse naturali è un 
segno di incultura, che i problemi 
della distribuzione delle risorse 
energetiche tra le varie classi so
ciali sono talvolta più rilevanti che 
non le stesse generiche disponibilità 
di energia. Sta di fatto che predica
re und stabilizzazione dei consumi 
energetici al livello attuale signifi
cherebbe di fatto regredire. Dobbia
mo tenere conto che nella disponi
bilità pro-capite noi siamo a un livel
lo che è a un quarto di quello ame
ricano, la metà di quello tedesco e 
che se gli altri paesi della CEE si 
fermassero all'attuale consumo me
dio e noi progredissimo al ritmo de
gli ultimi tempi impiegheremmo 9 
anni per raggiungerlo; il nostro me-
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ridione ne impiegherebbe venti . Per 
raggiungere gli Stati Uniti impieghe
remmo trenta anni. E certo io mi 
guardo bene dal proporre gli Stati 
Uniti come modello di sviluppo ma 
a mio avviso le distorsioni che in 
quel modello si sono introdotte non 
dipendono dall'alto livello di dispo
nibilità di energia ma dal cattivo 
uso che se ne è fatto. 

5 ) E veniamo al punto decisivo: 
il no che da tante parti si è levato 
ccnrro l'energia atomica; le richie
ste affannose che da tante parti si 
l!vanzano per fonti alternative e so
stitutive. Qui bisogna fare i conti 
con la realtà. I fatti dicono che l'e
nergia idroelettrica è abbastanza 
vicina (in Italia vicinissima) a darci 
cucco quello che poteva e essa co
stiruisce una frazione rilevante ma 
in coscance diminuzione della ener
gia prodotta. L'energia geo-termica 
è una frazione ancora più modesta 
- anche in Italia - della energia 
prodotta e difficilmente - a meno 
di non voler andare a stuzzicare 
qualche vulcano - se ne può ac
crescere la componente sul totale 
della energia. L'energia solare è una 
grossa risorsa disponibile per ciò che 
riguarda il riscaldamento dell'acqua 
e de.gli ambienti ma c'è da tenere 
conto che la tecnologia adoperata è 
ancora lontana da risultati ottimali 
(si riesce a trasformare in energia 
elettrica solo il 2-3% della energia 
calorifica) e che il costo degli im
pianti è tra i più elevati. E' ingiu
sto anche affermare che in Italia si 
sia fatto poco in questo campo se è 
vero che la prima centrale di poten
za a energia solare è in via di pro
gettazione e di costruzion: nel no
stro paese in collaborazione con i 
paesi del Mercato Comune. Ma biso
gnerà pure tenere conto che la cen
trale di cui sto parlando, che avrà 
la potenza installata di un megawatt 
' che coprirà dieci ettari di superfi
cie, costa sette miliardi. Una cen-

trale elettro-nucleare da 1.000 me
gawatt ha un prezzo pari a un ven
tesimo dell'equivalente di potenza 
per l'energia solar~. Per avere una 
prcduzione di energia pari a quello 
di una centrale elettro-nucleare di 
1.000 megawatt bisognerebbe occu
pare un territorio pari a diecimila 
ettari. 

Sono convinto comunqu:! che bi
~ognerà fare tutti gli sforzi perché 
altre forme di energia siano ricer
cate e prodotte (dalle maree, ai ven
ti, dalle ricerche nel cosmo a quelle 
nelle viscere della terra) e tuttavia 
mi sembra che non ci siano illu
sioni da farsi sulla portata sussidia
ria e « particolare » di queste fonti 
di energia almeno nel futuro preve
dibile. Il problema vero è di come 
portare i 2.300 kilowatt pro-capite 
che oggi utilizziamo ai 5.000 di cui 
avremo bisogno tra 10 anni. 

E' a que~to punto che la scelta 
elettronucleare diventa non eludi
bile pur con tutte le sue complica-
1ioni negative e la difficoltà che 
crea: rischio di restare prigionieri 
di una tecnologia già absoleta e che 
sfugge perché controllata dagli ame
ricani, possibilità di passare dalle 
centrali alle bombe atomiche, pro· 
blemi dell'allocamento delle scorie, 
pericolo di radiazioni. 

E tuttavia non c'è centrale elet· 
trica di grande potenza che non pre· 
senti dei pericoli. Quelle che utiJiz. 
zano petrolio inquinano l'atmosfera, 
quelle idroelettriche possono pro
durre dei disastri immani. Le une e 
le altre possono essere obiettivi mol· 
ro pericolosi in caso di guerre o pet 
attacchi terroristici. Le centrali elet
tronucleari non sono più pericolose 
delle altre. Ce ne sono 160 in fun
zione oggi nel mondo e mi pare di 
poter dire che finora in nessuna di 
esse si è verificato un solo inciden
te di rilievo. Secondo calcoli atten· 
dibili corro molto più rischio io an
dando la mattina in automobile da 
casa a Palazzo Madama che non nel 

L'Aetroleblo qulndlclnale . n. 18 - 28 settembre 1977 

" .. 



.. 
I 

corso della · sua intera vita un ope
raio addetto a una centrale nucleare. 

6) L'energia da fissione è il pas
saggio obbligato per arrivare alla 
energia da fusione. AH 'inizio degli 
anni '60 l'Italia era il terzo paese 
nel mondo in fatto di tecnologie 
per gli sfruttamenti pacifici della 
energia nucleare. La sciagurata cam
pagna contro Ippolito e il CNEN ci 
ha r ... legato oltre il ventesimo posto. 
Accettare moratorie in questo cam
po significa voler perdere altro tem
po prezioso. Non bisogna dimentica
re che questo è il paese in cui per 
la prima volta l'uomo ha controlla
to un fenomeno di fissione nuclea
r ~: in una cantina di via Panisperna 
a Roma, sotto la guida di Enrico 
Fermi. La spinta verso nuove forme 
di energia non è arrestabile a meno 
che non si voglia arrestare il cammi
no della civiltà dell'uomo. L'alto co
sto del petrolio e la esauribilità dei 
giacimenti di idrocarburi spingono 
verso la ricerca in tutte le direzioni. 
Ma la direzione che oggi si è rive
lata più proficua è certamente quel
la della fissione nucleare oltre la qua
le sta la soluzione del problema, dello 
sfruttamento pacifico della fusione 
nucleare. 

Nei « Sepolcri » Foscolo ha avuto 
una immagine che forse potrebbe 
tornare assai attuale: « raplan gli 
amici una favilla al sole ». E' di 
questo che si tratta: riprodurre sul 
pianeta, sotto il controllo dell'uo
mo, per far crescere il livello della 
sua civiltà, il fenomeno che ha luo
go nella corona solare, quello dalla 
quale siamo ogni giorno e non me
tafisicamente illuminati. 

L. A. 

Democrazia 
e riforme nella 
visione 
di Salvemini 
di Carlo Vallauri 

• Vi sono due temi tutt'ora aperti 
nella problematica politica che CO· 

stituirono argomenco di particola
re interesse sul piano concettuale 
e nella stessa coscienza di Gaetano 
Salvemini (lo sviluppo della demo
crazia e delle riforme), argomenti 
che nel convegno sul compiamo 
storiografo svoltosi a Firenze due 
anni or sono (e di cui ora, a cura 
de Il Saggiatore, sono stati pubbli
cati gli atti) hanno accentrato l'at· 
tenzione degli studiosi presenti. 

È nota la concezione salveminia
na della « democrazia in cammino », 

nel senso che non è mai esistita 
una democrazia per/etto ma che la 
democrazia non è che l'estensione 
a tutti i cirtadini, senza distinzione 
di classe sociale, di razza, di reli
gione e di opinione politica, di tutti 
i diritti personali, tutti i diritti po
litici, e tutti i diritti sociali. Nor· 
berto Bobbio, nel richiamare questi 
motivi, che certamente condivide, 
ha sottolineato come si tratti in 
effetti di una distinzione dal libera
lismo (nel sl!nso italiano) in quan
to - secondo le parole dello stesso 
Salvemini - il liberale considera 
i diritti personali politici come pri
vilegi innati delle sole classi possi
denti e colte, da essere estesi con 
la massima lentezza e cautela pos
sibile, « e il meno che sia possi
bile, quando proprio non se ne 
possa fare a meno», mentre la de
mocrazia è appunto « la estensione 
a tutti i cittadini di tutte le liber
tà personali e politiche». 

In questo quadro Bobbio ha rin
tracciato anche il fondamento di 
una visione correcta del rapporto 
tra istituzioni democratiche ed idea
le democratico. Quando Salvemini 
scrive: « le istituzioni democratiche 
sono una parte degli ideali democra
tici, in quanto il mezzo necessario 
a raggiungere il fine ideale fa parte 
dell'ideale insieme col fine; ma da 
sé sole non esauriscono l'ideale de
mocratico: questo s1 esaurisce nel 
fine, che debbono proporsi i de-
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mocratici nella loro azione politi· 
ca », viene ID effeni a precisare 
quella differenza tra democrazia for· 
male e democrazia sostanziale ID· 

torno alla quale tanto si è scritto 
e che induce molti assertori della 
democrazia a sottovalutare - se 
non addirittura a negare - i lati 
positivi della democrazia formale. 

I limiti del regime liberale 

Non diremmo però con Bobbio 
che nella famosa polemica tra Cro· 
ce e Parri sulla esistenza o meno di 
una d~mocrazia neU'ItaJia prefasci· 
sta Salvemini abbia tenuto « una 
posizione intermedia », perché se è 
vero che lo storico puguese ebbe a 
revisionare alcuni suoi giudizi sul-
1 'Italia prefascista, è anche vero che 
l'assunto da cui partiva Parri non 
tendeva a negare che vi fosse scaco 
un regime di libertà in quell'epoca, 
ma tendeva a sottolineare come quel 
regime fosse insufficiente retto co-• . 
m era, - usiamo le stesse parole 
di Bobbio - da un'oligarchia: una 
classe politica ristretta godeva dei 
diritti civili e politici. Ma tale ga· 
ranzia non era estesa alla grande 
massa dei cittadini; e a quale filo
ne se non a quello salveminiano po· 
teva riferirsi Parri quando denun
ciava i limiti di quel regime libe
rale? 

Ma c'è un altro punto.importan
te che giustamente Bobbio mette 
in rilievo. Nelle Lezioni di Har· 
word, scritte nel '43, Salvemini af. 
ferma: « tutti i partiti sono mino
ranze organizzate, e cercano di ot· 
tenere l'appoggio della maggioran-· 
za elettorale, e a sua volta questa 
maggioranza elettorale non è che 
una minoranza dell'intera popola
zione... Nei regimi totalitari le co
se non vanno diversamente. Ma 
c'è, tuttavia, una differenza sostan· 
ziale fra un regime oligarchico to· 
talitario e un regime democratico. 
Sotto un regime oligarchico totali
tario i diritti politici sono leg3Jmen-

-19 



democrazia 
e riforme nella visione 
di salvemini' 

te il privilegio di una minoranza 
.:he possiede per diritto proprio il 
monopolio del potere. Una costi
tuzione democratica garantisce (in· 
vece) gli stessi diritti politici a tut· 
ti i cittadini, senza distinzione di 
classe, religione, razza, o apparte
'lenza politica. Conseguentemente, 
una democrazia è un regime dt li
bera concorrenza tra libere mino
ranze». Quest'ulcimo concetto era 
contenuto anche nel libro di Schum
perer, Capitalismo, socialismo e de-
1nocrazta, uscito ad Harwa:d l'anno 
?recedente, dove infatti era scritto: 

• 11 il metodo democratico è lo stru
mento istituzionale per giungere a 
decisioni politiche, in base al qua· 
le singoli individui ottengono il po· 
cere di decidere attraverso una com
petizione che ha per oggetto il vo
to popolare» . 

Una lunga battaglia 
-:ontro la dittatura 

L'utilizzazione di modelli di ti
po economico per la spiegazione di 
fenomeni politici ha fatto da allo
ra molta strada, ma certamente quel
le tesi traevano alimento in una so
cietà in cui la libera concorrenza, 
pur con le sue sfrenatezze, semb;a
va una regola metodologica del si
stema. Forse nessuno come Salve
mini si rendeva però conto che nel
la vica politici'\ quanto nella vita 
economica quella libertà di concor
•enza fosse astratta giacché nel di
spiegarsi concreto della lotta poli
tica intervengono altri fattori ad 
.tlterare pesantemente le regole del 
3ioco Sussisteva pur sempre, nel!J 
~ua visione, una diffe:enza essen· 
ziale, la distanza t:a la oligarchia 
di un regime dispotico che non de
ve rendere conto ai cittadini e può 
diminare gli avversari e la olig.ir
:hia di un regime democratico, « nel 

• quale il diritto di cririci'I è ricono
>ciuto agli oppositori e l'elettorato 
può sostituire un'oligarchia con un' 
altra ». 

20 

Proprio quel senso realistico che 
distingueva il suo metodo di osser
vazione faceva sì che Salvemini non 
si riconoscesse in una scuola. Certo 
la prima opera che lo rese celebre 
(Magnati e popolani a Firenze) uti· 
lizzava lo schema della lotta di clas
se come spiegazione dei contr.lsti 
nel mondo medioeva'le: egli stava 
ai fatti, ed i fatti gli insegnavano 
come i vari ceti sociali dispiegasse
ro le proprie attività, come si svi
luppassero, come si combattessero. 
Non eclettismo, ma empirismo le
gato ad una osservazione non pre
concetta;: egli sfuggiva deli~rata· 
mente ad ogni tentativo di presta· 
bilire ccn una pregiudiziale « meta
fisica» l'interpretazione del corso 
della storia. 

Ha osservato E1io Apih: « lo 
storico del presence deve muoversi 
tra gli avvenimenti, e l'empirico, a 
differenza di chi ritiene di posse
dere una filosofia, può cogliere la 
contemporaneità come storia, cioè 
il processo in cui ciò che è attuale 
si colloca e riceve misura, senza con 
ciò assumere atteggiamenti profeti. 
ci sull'esito futuro del processo, at· 
teggiamenti che, comunque sia, ren· 
dono a coartare la libertà di sce1· 
ta ». Non solo ncila vita pratica, 
nella vita po'litica, ma anche nello 
studio scientifico Salvemini renne a 
caratterizzarsi quale « empirico » in 
contrapposizione a1 « teologi », i 
quali parlano in nome dello Spirito 
Asscluto o della Provvidenza. 

In quanto negatore di ogni pre· 
determinazione dei de:>tini umani, 
Salvemini combatte la sua battaglia 
conrro la dittatura, e nella sua im· 
postazione teme la dittatura rivo
luzionaria perché egli considera co
me via rivoluzionaria non la scelta 
di « p0chi eletti», ma « una tra
sformazione totale attraverso un pro. 
cesso graduale ». Ecco allora la sua 
fiducia nelle riforme, nelle riforme 
- come ha ricordato Basso - che 
Salvemini proponeva come basi! d' 
azione al partito socialista al fine 

di migliorare le condizioni dei la
voratori, riforme che potevano rien
trare in un programma socialista « a 
condizione che ognuna di esse rap
presemasse un passo verso il so
cialismo, cioè fosse inserita - so
no parole di Basso - in una cate
na di riforme che porta al socia
lismo». 

Il « riformismo rivoluzionario » 
di Salvemini tende a rimuovere i 
limiti della democrazia e non ha 
una base di classe, anche se Salve· 
mini ha ben presence il ruolo del
le classi nella dinamica storica. Il 
suo rifiuto di identificare classe e 
strumento per la trasformazione 
spiega la sua ritrosia ad accettare 
le piattaforme classiste nella lotta 
antifascista con quelle punte pole· 
miche che mesi or sono Roberto \li
varelli ha messo in luce a Firenze 
nel convegno su Rosselli. 

D'altro canto, c'è da chiedersi 
sino a qual punto l' « isolato » Sal
vemini vedesse male i termini dei 
problemi quando s1 consideri che 
il fascismo « storico » è caduto gra
zie a un'alleanza che ha visto ac
comunate diverse classi sociali. Cer
tamente i modi attraverso i quali 
il fascismo è stato travolto rende
vano Salvemini per primo preoc
cupato della possibilità di sopr.wvi
venza di un fascismo quale « detri
to perenne », per dirla col Pertico
ne, della nostra storia. Ma l'empi· 
rismo salveminiano insegna che la 
storia non si fa con i salti e la 
riacquisizionc delle libertà richiede 
un impegno comune . 
L'involuzione moderata viene ad 
emergere 5Ìn dal momento in cui a 
Parri viene sostituito De Gasperi 
e fu proprio Salvemini ad usare nei 
confronti del ministero Parri un ar
teggiamenro di riguardo che non ha 
usato nei confronti né dei preceden
ti governi postfascisri né dei suc
cessivi governi ciellenisti, tripartiti 
o centristi, in quanto egli era con
sapevole degli errori che si com
mettevano nell'affidare le sorti -del· 

L'Mtrolablo qulnd1c1nale • n . 18 • 28 settemb<e 1977 



• 

la neonata democrazia a forze ed 
uomini che verso di essa avevano 
posizioni di riserva nel senso che 
anteponevano alla democrazia inte
sa quale regime di eguaglianza per 
tutti i cittadini particolari concezio
ni paternalistiche. 

L'idea salveminiana della 
" terza forza » 

Lei Valiani ha ricordato nel con
vegno fiorentino del '7 5 come Sal
vemini dal '43 al '46 abbia sugge
rito ai giellisti di passare dal par
tito d'azione al partito socialista, in 
quanto partito di massa, tenendo 
fermo il concetto rosselliaqp di « so
cialismo liberale». In effetti, - si 
può ritenere - Salvemini pensavà 
che nel dopoguerra il partito socia
lista avrebbe potuto svolgere una 
funzione fondamentale in quanto 
capace di portare avanti una linea 
autonoma dal partito comunista. Era 
la sua idea della « terza forza », 
per la quale continuò ad insistere 
soprattutto m polemica con una 
classe politica dirigente incapace di 
realizzare, stando al governo, ade
guate riforme. Non rivoluzionario 
ma riformatore e combattente per 
un autentico processo di democra
tizzazione: in questo senso forse 
si può vedere oggi un continuatore 
delle sue battaglie in Paolo Sylos 
Labini (non a caso proprio Salve
mini ha analizzato nelle sue prime 
opere le classi di reddito). 

L'attenzione sull'opera storiogra
fica e sull'attività politica di Salve
mini dimostra pertanto come i pro
blemi da lui posti siano tutt'ora 
vivi, problemi di chiarimento e di 
conoscenza in primo luogo. Valiani 
ha ricordato come nessuno più di 
Salvemini abbia contribuito duran
te la guerra a far conoscere al mon
do anglosassone la realtà sull'Italia, 
anche se, aggiungiamo, molti di co
loro ai quali i suoi scritti erano di
retti non ne vollero tener conto. 

C. V. 

concordato: 
un nodo difficile 

Chi rispetta 
la laicità della 
scuola? 
di Milly Mostardinl 

• La bozza di modifiche per la re
visione del Concordato, che An
dreotti ha presentato all'inizio del
l'estate ai presidenti dei gruppi par
lamentari, porta un nodo non sciolto 
nel corso della tratta,pva: quello 
dell'istruzione religiosa nelle scuo
le. Accanto ad altri (quello del fi
nanziamento degli istituti privati, de
gli Enti, della congrua) sui quali 
L'Astrolabio è jlià intervenuto, che 
gli sono in qualche modo connessi, 
il problema dell'ora di religione nel
la scuola pubblica appare di scottan
te attualità non solo nél nostro pae
se (in Inghilterra e in Spagna, Ca
mera alta e assemblea dei vescovi 
hanno riaperto la questione nella 
scorsa estate) e senza dubbio in 
grado di coinvolgere larghi schiera
menti di cittadini. 

La palma dell'apertura polemica 
spetta, al di là del documento teo
rico promulgato dalla Sacra Con
gregazione per l'Educazione cattoli
ca nel luglio scorso, ad una autore
volissima sede. Paolo VI, rivolgendo
si ai vescovi dell'Emilia-Romagna 
e per essi a tutti gli episcopati re
gionali, ha accennato (3 luglio) al
le « oggettive difficoltà in cui agi
sce la Chiesa » in certe regioni ita
liane e ha incoraggiato i vescovi che 
si trovino in situazioni « difficili, 
intossicate, dove l'avversario è nu
meroso, potente, laborioso». Ed ha 
concluso: « Nolite timere! si tratta 
di un campo conteso spesso palmo 
a palmo; è una milizia, con le sue 
vicende alterne, con le sue diffi
coltà continue. Occorre tener presen
te l'avvertimento stressante e ripetu
to di Gesù: vigilate »! 

Quali le proposte della bozza Ca
saroli-Gonella e quali le posizioni 
dei vari partiti al proposito, le tro
viamo, arricchite da un documentato 
dibattito culturale sulla storia e sul
lo stato dell'istruzione religiqsa in 
Italia e in altri paesi, in un fascicolo 
monografico di Città e Regione, la 
rivista fiorentina diretta dal pre
sidente della Giunta regionale tosca-
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na, Lelio Laiorio, che è intitolato 
appunto « Religione e scuola ». 

Nella bozza Casaroli-Gonella si 
sostiene (art. 9) che lo Stato deve p
rantire l'insegnamento della religio
ne cattolica in tutte le scuole pub
bliche: per le scuole materne ed ele
mentari la situazione attuale rimane 
congelata. Gli insegnanti non cre
denti o di altra confessione, dipen
denti dello Stato laico, continuereb
bero ad essere obbligati a fare ope
ra di educazione religiosa. Quanto 
alle scuole medie, inferiori e supe
riori, genitori e allievi, se maggio
renni, dovrebbero dichiarare, all'at
to dell'iscrizione, se hanno o meno 
intenzione di avvalersi dell'ora di 
religione. I programmi e i libri di 
testo in materia saranno indicati dal-
1 'autorità ecclesiastica; la nomina e 
la revoca degli insegnanti di reli
gione avviene per accordo tra au
torità scolastica e autorità ecclesia
stica. Essi sono anche laici, prepa
rati, ove forniti di diploma di se
condaria superiore, in appositi corsi 
diocesani con esame finale, che li 
abilita all'insegnamento della reli
gione e li equipara, quanto a sti
pendio che lo Stato fornisce, a inse
gnanti laureati di ruolo A. 

Secondo il prof. Margiotta Bro
glio, curatore del fascicolo di Cit
tà e Regione, la bozza Casaroli-Go
nella è in contrasto con la Costitu
zione per quanto riguarda il finan
ziamento alle scuole cattoliche e in 
tema di libertà di coscienza. Inoltre 
vi si autorizza, secondo il noto stu
dioso di relazioni tra Stato e Chie
sa, una interpretazione del Concor
dato in termini di privilegio confes-' 
sionale (l'istruzione religiosa diven
terebbe obbligatoria per lo Stato), 
che non risulta corrispondere nem
meno all'interpretazione ufficiale 
quale appare nella relazione di ac
compagnamento al Concordato (21 
ma~gio 1929, Boselli). 

I politici esperti di problemi sco
lastici, convenuti alla tavola rotonda 
promossa dalla rivista fiorentina, -21 



LEGGERE L'AMERICA LATINA 

GARMENDIA 
I piedi d'argilla. Romanzo. I giorni della 
violenza e della guerriglia urbana a Cara 
cas fanno da sfondo all'esisten,za del pro 
tagonista spingendolo verso un proposito 
oscuro di sacrificio. verso I "accettazione 
di una responsabilità che egli riesce a 
risolvere solo nel gioco. nella simulazione 
istrionesca di una morte violenta. Lire 
5.000 

PREMIO MEDICIS 

DORIS LESSING 
li taccuino d'oro. Romanzo. L"educazione 
sentimentale di una donna libera. Lire 
5000 

COLLOTTI 
Esempio Germania. Socialdemocrazia tede 
sca e coal izione sucial-liberale 1969/1976. 
Uno dei nostri maggiori specialisti analizza 
l'esperienza del governo della socialdemo 
crazia tedesca dall"era di Brandt alla ge 
stione tecnocratica del nuovo cancelliere 
Schmidt che oggi si offre al movimento 
operaio europeo come modello da respin 
gere. Lire 2.800 

ACCATTATIS 
Capitalismo e repressione. Un tentativo di 
retto a cogliere il senso profondo della 
repressione nel nostro paese e nei vari 
paesi dell'area capitalistica con particolare 
riferimento alla Francia. alla Repubblica 
federale tedesca. all'America latina. In ap 
pendice. interventi di F. Misiani, F. Mar 
rone, P. Onorato, S. Senese. Lire 2.800 

IDEOLOGIA DELLE 
SCIENZE NATURALI 
a cura di H. e S. Rose. Prefazione d1 M . 
Cini. Un'analisi marxista del ruolo ideolo 
glco della scienza che si aggiunge a quella 
più nota sul ruolo della scienza e della 
tecnoloqia nel mondo materiale. Lire 3.000 

GISELA PANKOW 
L'uomo e la sua psicosi. Prefazione di 
J. Laplanche. Per la prima volta pubblica 
ta in Italia un"opera che attraverso l"im 
magine e il senso che il paziente trae 
dal proprio corpo mette a punto una nuova 
possibile terapia analitica delle psicosi 
Li re 7.000 

MARXISMO 
E SOCIETÀ ANTICA 
Scritti di S.L. Utchenko, G. Thomson, K. 
Polanyl, M.I. Flnley, Ch. Parain, J.-P. Ver 
nant, M. Austln, P. Vidal Naquet, D. Lanza, 
M. Vegettl, G.E.M. Ste. Crolx. A cura di 
Mario Vegettf . I testi raccolti - di autori 
sovietici, anglosassoni, francesi e Italiani 
- coprono l'arco di una discussione che 
si estende dagli anni '50 fino al 1975. 
Lire 6.000 
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concordato: 
un nodo difficile 

hanno espresso una valutazione ge
neralmente negativa della bozza di 
modifiche. Per l'on. Tesini, respon
sabile scuola della DC, si verrebbe 
a proporre « una vera e propria 
discriminazione all'interno della 
scuola di tutti, avverando una specie 
di schedatura religiosa all'atto del-
1' iscrizione dell'alunno ». Occorre 
trovare, egli afferma, dei meccani
smi che garantiscano a tutti la tu
tela dei sentimenti religiosi, un in
segnamento di etica fondamentale 
per chi non chiede un'istruzione 
confessionale, il rispetto della laicità 

.della scuola. Secondo l'on. Raicich 
,del PCI , l'insegnamento religioso 
deve collocarsi nell'area elettiva che 
è la più stimolante e creativa, nel
l'ambito delle proposte di riforma 
della secondaria superiore. 

Il liberale Valitutti chiede sia ca
povolta la prassi che obbliga a chie-

. dere l'esenzione dall'ora di religione 
e si dia la possibilità di chiedere 
espressamente l'istruzione religiosa. 
L'on. Maravalle del PSI avanza pro
poste di contenuto pedagogico per 
l'insegnamento della religione, facol
tativo e seriza oneri per lo Stato, 
nelle medie inferiori. I demoprole
tari rifiutano radicalmente il Con
cordato; i repubblicani respingono 
l'istruzione religiosa nelle scuole, che 
la Chiesa dovrebbe assicurare auto
nomamente ai credenti. 

Com'è noto, l'istruzione religiosa 
nella scuola è contestata, nella for
ma attuale, anche da non pochi strati 
del cattolicesimo italiano più aperto 
e progressista; recentemente il Si
nodo della Chiesa valdese ha riba
dito in un documento ufficiale che 
l'istruzione religiosa deve essere abo
lita nella scuola pubblica e affidata 
alle varie istituzioni confessionali. 
« Il posto della religione nella scuo
la, afferma il Prof. Margiotta Bro
glio, si situa ancora una volta al cen
tro del dibattito di politica scola
stica, e di politica ecclesiastica della 
Repubblica ». 

M. M. 

Cultura 
marxista e 
prospettive 
politiche negli 
USA 
di Angela Zanotti 

• Uscirà negli Stati Uniti, alla fine 
di quest'anno, una nuova rivista at
torno a cui si raccoglie un folto 
numero di studiosi - specialmen
te storici - accomunati dall'orien
tamento marxista della loro ricerca. 
Si tratta di Marxist Perspectives. 
La dirige, tra gli altri, Eugene D. 
Genovese, uno storico noto per i 
numerosi, validissimi contributi al
lo studio della schiavitù in America. 

Già i1 nome che la rivista si è 
dato, e la promessa che esso con
tiene, spiegano in parte l'inte.-esse 
suscitato, ancor prima della sua pub
blicazione, tra gli intellettuali ame
ricani e in Europa ( 1 ). Gli studi 
marxisti, infatti, non hanno mai go
duto di cittadinanza piena né sono 
riusciti, nonostante alcuni momenti 
di sviluppo nel corso del secolo, 
ad imporsi come parte integrante 
della tradizione culturale america
na. Questo rinnovato interesse nel
la ricerca marxista, d'altra parte, 
non è accompagnato né determinato 
da una concomitante ripresa del mo
vimento (a differenza degli anni '60, 
quando furono le esigenze di elabo
razione teorica create da una pra
cica politica a stimolare gli studi 
marxisti). La nascita di Marxist 
Perspectives sembra piuttosto col
legarsi al fatto che molti studiosi 
i quali, ciascuno nel proprio cam
po, utilizzano il metodo marxista 
o si fanno comunque portavoce di 
linee di ricerca critica rispetto alla 
cultura dominante, hanno raggiun
to dignità scientifica ed ottenuto il 
rispetto dell'establishment cultura
le, in particolare degli ambienti ac
cademici che sono in America il 
canale principale di diffusione e le
gittimazione della cultura. Si pensi, 
a solo titolo di esempio, a Barringt
on Moore jr., Christopher Lasch, 
John Cammett, Genovese stesso nel
le discipline storiche; a Norman 
Birnbaum ed agli eredi della socio
logia critica di C., W. Mills nelle 
scienze sociali; a Frederick Jameson 
nella critica letteraria. Sulla base, 
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quindi, della"" constatazione che la 
ricerca marxista, sia pure in senso 
lato, è ormai accettata, per lo me
no a livello di singoli studiosi con 
cui la cultura ufficiale si trova a 
dover fare i conti, la nuova rivista 
intende porsi come punto di aggre
gazione ed offrire ai giovani stu
diosi marxisti un foro di analisi, di 
dibattito e di critica a cui fare capo, 
incrinando in tal modo il monopolio 
dei circuiti accademici tradizionali. 
Foro « alternativo •, dunque, ma al 
tempo stesso interlocutore a pieno 
diritto entro la comunità intellet
tuale. 

Non si tratta, però, di un'iniziati
va puramente accademica, e per ac
cademici. Vi è anche un progetto 
politico che si collega alle condi
zioni peculiari dell'opposizione or
ganizzata e della cultura di sinistra 
in America, prendendo le mosse da 
una riflessione critica sull'eredità e 
gli errori della Vecchia come della 
Nuova Sinistra. 

Un meccanismo di 
.. tolleranza 
repressiva » 

La cultura di sinistra (in senso la
to, includendo cioè anche la prati
ca politica dei movimenti 'radicali 
o collegati specificamente alla clas
se operaia) si è sempre trovata in 
posizione subordinata rispetto alla 
cultura dominante la quale ha riaf
fermato il proprio predominio su di 
essa nel momento in cui riusciva a 
definirne le frontiere come subcul
tura limitata a gruppi specializzati 
e ristretti. In quanto subcultura, es
sa è costantemente esposta e vulne
rabile alla repressione frontale che 
infatti ne scandisce il cammino - e 
gli arresti - fin dall'inizio del 
secolo. Il movimento politico-cultu
rale di sinistra che, nel periodo del 
Pro~ressismo, si raccolse attorno al 
Partito Socialista, al sindacato ri
voluzionario degli I ndustrial W Ol'

kers o/ the W orld e che fu accom-

pagnato da un risveglio nelle arti, 
da un giornalismo battagliero e di 
denuncia (il movimento dei muckra
kers), oltre che dall'affacciarsi del 
marxismo nelle scienze storiche e 
sociali, sembrò segnare l'inizio di 
un'area alternativa in cui converge
vano e si saldavano forze politiche 
e intellettuali. In effetti, proprio la 
posizione subalterna del movimento 
di sinistra, incluso il Partito Socia

in atto uno strumento potentissimo 
di controllo - anche se non l'unico, 
proprio perché, a seconda delle cir
costanze stòriche, gli si affianC'l (se 
si possono invertire i termini di 
Mareuse) quello della « repressione 
intollerante ». 

Dorme il movimento 
degli anni 60 

lista, resero possibile lo sgretola- Gli errori della Vecchia Sinistra, 
mento del movimento stesso, spac- ed in part:colare del PCUSA, sono 
catosi anche sulla questione dell'in- precisamente quelli che derivano dal
tervento nella I Guerra Mondiale, la chiusura nel dogmatismo ferreo 
ma soprattutto smantellato dall'azio- deil'onodossia staliniana, in un ri
ne massiccia del pot~re federale do- gido burocratismo e in una buona 
po la guerra. Nel caso del Partito misura di anti-intellettualismo che 
Comunista americano la repressione contribul a bloccare ulteriormente 
frontale culmina col maccartismo la crescita del già gracile marxismo 
che riusd a colpire non solo le for- teorico americano. A differenza del 
ze organizzate della sinistra ma an- Partito Socialista - pluralistico e 
che i focolai, veri o presunti, di cui- assai più aperto a studiosi che ne 
tura marxista o comunque di sini- divennero i teorici - il Partito Co
stra nelle università, dalle quali fu- munisca, anche all'apice del suo svi
rono banditi numerosi intellettuali luppo negli anni '20 e '30, amasse 
(tra questi lo stesso Genovese) in letterati e critici letterari che -
qualche modo collegati con il movi- come notava Richard Hofstadter -
mento comunista. avevano scarsa o nulla familiarità 

Da quel momento in poi, per al- col marxismo ed erano tormentati 
meno un decennio, ogni connessio- da una sorta di « complesso di in
ne anche la più remota col marxi- feriori tà » per non avere origini o 
smo diventò inconcepibile; ed il non essere essi stessi proletari. 
Partito Comunista continuò ad esi- Anche il movimento radicale de
stere come una setta, tollerata forse gli anni '60, mentre ripudia tutta 
un po' meno di altre, in.un conte- l'eredità della Vecchia Sinistra, esce 
sto sociale ai cui margini tante so- sconfitto dal tentativo di rompere 
pravvivono. Il predominio della cui- lo schema di subordinazione nei 
tura dominante, in effetti, si mani- confronti della cultura dominante. 
festa anche - e forse soprattutto In questo caso ha funzionato, oltre 
- nel costringere una subcultura a a11a repressione (dalle Pantere Nere 
rinchiudersi per ragioni difensive, a Kent State) ed alla frammentazio
m una dimensione settaria e dog- ne in una molteplicità di sette, an
matica che, specialmente nel caso di che il meccanismo della cooptazione, 
un'organizzazione politica, ne sanci- ovvero iJ riconoscimento della sub
sce efficacemente la posizione subor- cultura al prezzo di acquistare n
dinata in quanto le impedisce di ag-

. · 11 ., l , . spettabilità entro la società ufficia-
ganc1ars1 a a ptu vasta rea ta socia- . d" 
le e di divenire punto di riferimen- le. ~as~a pe~sare alla « ca.mera.•. I 

to delle classi subalterne. Attraver- · ~tanu giovani leaders degli anm 60 
so questo meccanismo di « tolleran- (da Jerry Rubin a Tom Hayden) e, 
za repressiva » si assicura l'esisten- a livello collettivo, all'inserimento 
za di un dissenso illusorio e si mette di strati limitati nei ranghi della 
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cultura marxista 
e prospettive politiche 
negli usa 

piccola e media borghesia, sia nella 
produzione che nelle Università. 

Oggi il movimento degli anni '60 
è perlomeno quiescente: i groppu
scoli ~ettari, fautori del terrorismo e 
della guerriglia urbana, isolati; il 
PCUSA invecchiato (anche in senso 
letterale, per l'età fisiologica dei 
suoi membri) e incapace di costitu
irsi forza di attrazione. Qual è dun
que lo spazio politico per una cultu
ra marxista e quale il senso che 
può darsi ad un progetto come 
quello di Marxist Perspectives? 

Spaccatura tra 
intellettuali 
i società 

La fragilità della cultura di s1ru
stra, che si è manifestata anche nel
la sua incapacità storica di elabora
re un corpo unitario e coerente di 
•mumenti teorici per l'analisi delle 
:ondizioni specifiche della società 
americana, s1 collega alla tradizio
nale spaccatura tra cultura e politi
ca, tra intellettuali e società. Il 
marxismo teorico americano non ha 
avuto il collegamento organico con 
un movimento organizzato e -- co
me osserva giustamente Christopher 
Lasch - è servito più come forma 
di protesta culturale e di isolamento 
che come metodo di analisi sociale. 
Le radici strutturali dell'alienazione 
dell'uomo di cultura americano sono 
a loro volta da ricercarsi nel carat
tere frammentario del movimento 
radicale. T aie frammentarietà si ma
nifesta dall'inizio del secolo, anche 
all'interno della classe operaia (ad 
esempio, la spaccatura entro la 
IWW); ma è apparsa evidentissima 
nel movimento degli anni '60. Esso 
infaùi, più che rispecchiare divisio
ni di classe, raccoglie verticalmente 
- all'interno di ampie collettività 
c;ociali, demografiche, razziali -
gruppi che si compongono e si scom
pongono come tessere di un calei
doscopio, con scarsa possibilità di 
prevederne e l'emergere e !'effetti-

vo corso di azione e, infine, il per
manere sulla scena politica. 

In questa situazione nessun colle
gamento organico tra intellettuali e 
movimento è realmente ipotizzabile, 
o comunque non appare come l'o
biettivo principale su cui coocentra
re gli sforzi. t anche vero, però, che 
l'erraticità e volatilità del movimen
to sono epifenomeni: il cambiamen
to della sua forma non esprime al
tro· che la forza di pressione dello 
Stato e della cultura dominarne; ma 
le contraddizioni da cui ha origine 
non si vanificano ed in ciò sta la 
sua continuità, al di là della volontà 
politica di strati precisi della strut
tura sociale. Ciò che l'intervento 
della cultura dominante schiaccia, 
tuttavia, è la « memoria » o la co
scienza storica della continuità del 
movimento negli attori, nei soggetti 
della protesta popolare. La costru
zione - e la ricostruzione - di 
questa coscienza è un compito che 
legittimamente la cultura e gli in

tellettuali marxisti americani pos
sono e debbono porsi. 

A. Z. 

1} Per l'Italia si veda l'intervista di 
G. Corsini e E. Genovese: «Torna in 
America la ricerca marxista •, (Rinascita, 

. 11-2-77). 

La socializzazione 
dei giovani 
nel regime fascista 

di Francesco Castiello 

• Si deve a Gino Germani la prima 
analisi organica della socializzazione 
dei giovani nel regime fascista come 
mobilitazione dall'alto, ossia come 
tentativo - tipico delle moderne 
forme di autoritarismo - di pro
durre non sudditi passivi non par
tecipanti, ma « soldati » fanatici e 
convinti; in una parola, il tentativo 
di costruire l'uomo fascista. 

Autoritarismo, fascismo e classi 
sociali di Gino Germani (Bologna, 
Il Mulino, 1975 - del quale ci sia
mo già occupati (L'Astrolabio, 
n. 19) riferendone la tesi centrale 
che definisce il fascismo come una 
reazione di contromobilitazione del 
ceto medio, causata dalla perdita di 
status, nei confronti del proletaria
to mobilitato ed emergente - va
le a colmare una grave lacuna nella 
letteratura sul fascismo, particolar
mente carente circa lo studio del 
comportamento e cioè della reazio
ne degli adulti e dei giovani al 
tentativo, rispettivamente, di riso
cializzazione e di socializzazione in
trapreso dal regime nell'intento di 
costruire il « fascista » come sog
getto attivo e partecipante. Que
sto, nello sforzo deliberato di ac
cordare il comportamento soprattut
to dei giovani con atteggiamenti, 
credenze e modelli considerati es
senziali per il 'mantenimento e il fu
turo del sistema. 

Attraverso le varie organizzazioni 
giovanili ( « Opera Nazionale Balil
la », prima sottoposta al controllo 
del Ministero dell'Educazione Na
zionale, poi, con la denominazio
ne di «Gioventù Italiana del Lit
torio » affidata al diretto controllo 
della segreteria nazionale del parti
to) il credo del regime divenne on
nipervasivo, investendo tutti gli 
aspetti della vita, assecondato in 
quest'opera di penetrazione dall'in
dottrinamento ideologico degli in
segnanti a tutti i livelli del sistema 
educativo. Le organizzazioni giova
nili fungevano da meccanismo di ad
destramento e selezione dei nuovi 
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membri del fascismo. Il complto dì 
fascistizzazione della cultura e di mo
bili tazione permanente degli intel
lettuali era svolto dai GUF (Grup· 
pi Universitari Fascisti) e dai FGC 
(Fasci Giovanili di Combattimento), 
nonché dai Littoriali e dall'Istituto 
Nazionale di Cultura Fascista. 

L'opera di socializzazione della 
gioventù al fascismo era facilitata 
dalle promesse del fascismo come 
« rivoluzione»: come un qualcosa 
di vivo e non di cristallizzato, il fu. 
turo e non la reazione e la tradi
zione; in definitiva, un movimento 
i cui scopi finali, anziché posti una 
volta per tutte, venivano ridefiniti 
dalle nuove generazioni. Il fascismo 
veniva presentato come processo, 
del quale la gioventù rappresentava 
il fattore dinamico per una rivolu
zione permanente i cui obiettivi sa
rebbero dovuti essere la giustizia 50-

ciale, lo sviluppo dello Staro corpo· 
rativo, la costruzione di una nuova 
società. Senonché è proprio qui, co
me risulca chiaramente dall'analisi 
di Germani, che emergono le pro
fonde contraddizioni del fascismo. 
La continuità del regime richiedeva 
la promozione della partecipazione 

creativa dei giovani e la selezione 
di un'autentica élite politica, fonda· 
ta sulla speranza di un'evoluzione 
sociale in termini di riforme e di giu
~tizia. Ma il cambiamento sociale e 
la liberalizzazione erano in profon
do contrasto con gli 5copi e gli in
teressi fondamentali del regime. « Il 
persistere della sua iniziale ragion 
d'essere, la difesa e la conservazio
ne dei principali interessi acquisiti 
nel sistema sociale esistente!' e la smo
bilitazione della classi inferiori » 
- scrive Germani - « bloccavano 
il cambiamento sociale... ogni libe
ralizzazione sarebbe apparsa la fon
te di deviazioni pericolose e un osta· 
colo immediato alla stabilità del re
gime». La reazione delle nuove ge
nerazioni alla scoperta che il futuro 
promesso era solo una menzognera 
illusione fu la conclusione del loro 
lungo viaggio attraverso il fascismo 
e un modello di comportamento 
oscillante tra il passivo conformi
smo e l'aperta ribellione. 

Nel 1927, dalle co1onne di Cri· 
tica Fascista il Casini denunciava 
l'allarmante diminuzione dell'interes· 
se giovanile nei confronti della po
litica. Tre anni dopo la caratteristi-
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ca più diffusa tra i giovani era in· 
dividuabile nell'apatia e nell'indiffe
renza: l'unica e predominante mo· 
civazioae era rappresentata dall'ar· 
rivismo. Le ragioni profonde di que 
sto malessere devono ricercarsi nella 
calcificazione sociale del regime, che 
non aveva nessun sistema per la so
stituzione delle élites, che non con
sentiva la circolazione delle idee, che 
nella sua realtà totalitaria ostacola
va una reale dinamica. Le polemi
che che ne nacquero erano ambiva· 
lenti: discussione, ma disciplina; 
critica, ma nello spirito del fa~ci
smo. Ambivalenza chiaramente de
nunciata dalla rivendicazione di una 
eresia ortodossa. 

Lo stesso era accaduto per la gio
ventù spagnola. Germani sottolinea 
l'impressionante somiglianza tra il 
processo (e i risultati) di socializza· 
zione politica della gioventù nella 
Spagna fasci5ta e quanto avvenne in 
Italia. I temi più importanti discus
si dalla stampa giovanile falangista 
sono esattamente gli stessi che si 
rinvengono nell'equivalente italiano: 
l'apatia, l'edonismo, l'indifferenza, il 
carrierismo, il dilemma fra critica e 
disciplina; gli sforzi per recuperare 
l'ideologia originaria della Falange; 
libertà e diritti civili da una parte, 
noia e disgusto per gli stereotipi del
la propaganda ufficiale dall'altra. In 
definitiva, il contrasto traumatico 
fra l'immagine ufficiale del regime 
e la squallida realtà. 

La comparazione tra l'esperienza 
italiana e quella spagnola mette ca
po a uno schema di analisi sulla cui 
base l'evoluzione della gioventù può 
essere considerata attraverso quattro 
stadi distinti che Germani cos} in· 
dividua: il primo è quello del perio
do di lotta per l'instaurazione del 
regime, cui corrisponde un impegno 
della gioventù di grado elevato; il 
secondo, in occasione del consolida
mento del regime e della socializ· 
zazione politica delle prime genera· 
zioni sotto il nuovo ordine, è quel
lo della tendenziale diminuzione .... • 



la socializzazi6ne 
dei giovani 

' I tarino 
galleria czvzca 
d'arte moderna nel regime fascista 

della propensione all'impegno poli
tico, ossia della depoliticizzazione 
dei giovani (è questo il momento 
nel quale il regime, anziché favorire 
la creazione di un'élite dinamica, 
produrrà sempre più burocrati, mo
tivati solo da ambizioni personali); 
il terzo è contraddistinto dal ten
tativo del regime di offrire nuove 
motivazioni al sostegno dei giovani 
per recuperarli a se stesso ed assi
curarsi la continuità, ma ad esso fa 
riscontro la tendenza della gioventù 
politicamente impegnata verso qual
che forma di « deviazionismo »; nel 
quarto e ultimo stadio si diffonde 
la consapevolezza che il regime non 
può essere modificato dall'interno: 
i giovani con alca propensione per 
la politica s1 orienteranno sempre 
più decisamente verso un totale ri
fiuto e una attiva opposizione al 
sistema. 

Grande rilievo nel favorire l'op
posizione al regime ebbero, natural
mente, anche i fattori esterni, che 
spinsero alla presa di coscienza e 
ali' antifascismo parallelamente al 
processo di maturazione dovuto al
l'emergere delle contraddizioni del 
fascismo. L'intervento in Spagna im
pressionò profondamente i giovani. 
L'alleanza con i nazisti e l'antisemi
tismo apparvero in stridente contra
sto con le tradizioni nazionali e i 
valori fondamentali della cultura ita
liana. 

L'alienazione e il dissenso dei gio
vani, fino alla scoperta dell'antifa
scismo ed al passaggio alla lotta 
aperta, furono i fattori interni che 
minarono la compattezza del regime 
concorrendo in maniera determinan
te alla sua sconfitta. La Resistenza, 
quale rivolta popolare nella quale 
soprattutto i giovani componevano 
le unità di guerriglia, non sarebbe 
stata possibile senza il processo di 
chiara scontentezza e di crescente 
alienazione creatosi sotto il fasci
smo soprattutto fra i nati, o politi
camente socializza.ri, dal regime. 

F. C. 
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Arte in Italia 
1960-1977 
di Federica DI Castro 

• «Dall'opera al coinvolgimento•, 
« L'opera: simboli e immagini •, 
« La linea analitica »: tre tendenze 
dell'arte italiana contemporanea, va
le a dire tre scelte di tendenza ope
rate da tre critici, rispettivamente 
Barilli, Del Guercio, Menna. Al mu
seo torinese l'ottima iniziativa di 
raggruppare e nello stesso tempo 
differenziare queste scelte. 

Tre critici dunque a confronto. 
Un'occasione per ripercorrere men
talmente le vicende della critica 
d'arte in Italia negli ultimi vent'an
ni. Il critico mediatore tra l'opera 
d'arte e il mercato, tra l'artista e 
l'ideologia. Il critico creatore di ar
tisti. Dunque il critico d'arte non 
è più uno storico dell'arte anche 
quando, a parte la militanza, è do
cente di storia dell'arte. 

Dai tre settori, articolati su tre 
diversi piani del museo, si riflet
te dunque l'immagine della critica 
d'arte come politica dell'arte. As
sai differenziata fino ad un certo 
momento (quando il critico ufficia
le del PCI era il sostenitore della 
figurazione), stranamente indiffe
renziata più tardi quando la critica 
d'ar te tutta diventa espressione del
la sinistra riparando nell'ideologia 
dal nubifragio del mercato. 

Ecco dunque l'interesse di una 
mostra che si propone di storiciz
zare la figura del critico d'arte at
traverso tre itinerari di scelte che, 
differenziate ancora negli anni ses
santa, si fondono sulla soglia de
gli anni settanta; tanto è vero che 
nei tre settori compaiono spesso 
allora gli stessi artisti anche se con 
opere diverse. Ma se l'iniziativa è 
ottima, altrettanto non lo è il ri
sultato della mostra. I critici pre
posti ad illustrare il proprio discor
so avrebbero infatti necessitato di 
una collocazione storica esterna, di 
un ulteriore avvicinamento critico. 
Non essendo stato realizzato questo 
tipo di organizzazione del materia
le che ne suggerisca il significato e 

lo spieghi, il risultato è in massima 
pane un percorso fumoso, talora 
ambiguo. Per chi non conosci!, per 
averne fatto parte, certi anni di sto
ria dell'arte, la mostra non si pre
senta come documentazione stori
ca motivata. Soltanto il curatore 
della 'linea analitica' cerca di arti
colare infatti il proprio discorso in 
modo oggettivo, leggibile, e di spie
garla. Non lo fa usando didascalie 
ma per mezzo della successione del
le opere. E del resto non è affat
to implicito che il curatore di un 
proprio discorso critico abbia anche 
la capacità di storicizzarlo. 

In questo senso dunque il mu
seo ha fatto poco, limitandosi ad 
aprire gli spazi senza proporsi di 
usare la mostra come mezio di dia
logo tra il museo e il suo pubbli
co. Perché proprio l'aspetto didat
tico - vale a dire in questo caso 
la storia della critica d'arte in Italia 
tra il '60 e il '77 - viene a man
care. Stando cosl le cose si può sup
porre che le visite guidate siano 
soltanto la ricognizione in un mag
ma indifferenziato di produzione 
artistica recente. 

Ma quale sia il rapporto tra la 
produzione e il mercato, il mercato 
e l'ideologia, e quale ruolo giochi 
in questo contesto il critico, non 
si evidenzia né mediante il catalogo 
né mediante altri supporti didattici. 
Di notevole utilità è invece la par
te cronologica inserita in catalogo 
che per ogni mostra sta ad indica
re i punti di riferimento bibliogra
fici come tappe degli interessi e 
dei coinvolgimenti dei tre critici. 

Ma, ci si chiede, il museo sta 
proprio diventando in Italia come 
una fiera dove ogni espositore ha 
il suo stand per una propria pub
blicizzazione, oppure esiste ancora 
la possibilità di dare al museo quel
la funzione per cui è stato pensato, 
di luogo dove gli oggetti esposti 
stanno a testimoniare le idee che 
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li hanno promossi e a suscitaré un 
dibattito attorno a quelle idee? 

Anche quando si occupa d'arte 
contemporanea, sempre, il museo è 
il luogo della storia, dei confronti, 
delle verifiche, delle conferme. Non 
può essere il luogo della composi
zione dei conflitti nel compromes
so delle idee. Né mi risulta che i 
responsabili dei diversi settori sia
no stati interrogati sul periodo pre
so in esame come testimoni a cui 
chiedere esattezza. Forse è una sto
ria che si ha paura di affrontare. 
Eppure sarebbe interessante sapere 
perché sulla soglia degli anni ses-

santa l'arte ufficiale della sinistra 
sposti il proprio asse di interesse 
verso forme più complesse di quel
le dettate dal neo-realismo, avvici
ni il simbolo trascurando la chia
rezza dell'immagine colta dal vero, 
sviluppi un interesse crescente per 
la dimensione inconscia e onirica 
compiendo una 1raie1.toria che ne
gli anni settanta potrà portarla a 
raggiungere l'happening o la per
formance nella sua forma realisti
co-simbolica. 

Un'iniziativa come quella di To
rino poteva poi essere un punto di 
partenza al discorso del rapporto 
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tra manualità (o artigianato) e pro
gettazione, tra antico (tradizionale} 
e moderno. Poteva essere una esem· 
plificazione della storia del gusto di 
quegli anni e dei condizionamenti 
che sul gusto hanno agito. Cosl ce> 
me po,eva anche essere discorso 
sulla formazione degli artìsti e sul 
loro rapporto con la società. 

Invece proprio quelle opere natf 
su una trama sociale e politica tan· 
to complessa e a noi vicina vengono 
presentati come fiori esotici nati 
spontaneamente da una langa sel· 
vaggia. 

• 
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Diff i e ile negoziato per il 
Medio Oriente 

Carter 
fra Bantustan e Palestina 

di Giampaolo Calchi Novati 

Quanto più Israele nega di volere e poter trattare con l'OLP, 
tanto più il momento dell'incontro si avvicina. 

't1u~'1e Daya11 

• Incapace per mancanza di pre
senza e di interlocut0ri dichiarati 
di ripetere i fasti della diplomazia 
mondano-personale di Kissinger, il 
ministro degli Esteri israeliano 
Dayan è costretto a rifugia~si in 
una specie di « navetta al buio». 
Tucro congiura in effetti per un ri
lancio dei negoziati. Gli arabi come 
Israele, e persino l'Organizzazione 
per la liberazione della Palestina, 
per non parlare degli Stati Uniti, 
sono pronti a discutere,· a Ginevra 
o all'ONU, forse anche per vie bi
laterali. Che cosa impedisce al con
flitto arabo-israeliano di imboccare 
la strada della « soluzione » poli
tica? 

Per anni un negoziato per il Me
dio Oriente sarebbe stato difficile 
perché non era chiaro a nessuno di 
cosa si sarebbe dovuto trattare, es
sendo discutibili anche i partners 
di un ipotetico·' negoziato. Israele, 
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dal canto suo, diceva che non c'era 
a rigore niente da discutere, dato 
che il solo argomento ufficialmente 
sollevato dagli arabi - l'esistenza 
appunto dello Stato ebraico nel cuo
re della nazione araba - era fuori 
discussione. Le guerre combanute 
da Israele contro gli arabi, i raids 
allo stesso modo dei conflini in pie
na regola, avevano Io scopo di so
stituire al negoziato la forza, certo 
com'era - Israele - di non aver 
nulla da temere se appena i rappor
ti con gli Stati arabi fossero rimasti 
a quel livello. La strategia di ·I srae
le apparentemente non mutò nep
pure dopo la guerra del 196 7, mal
grado l'avvenuta conquista di terri
tori che si aveva ragione di credere 
non rivendicati in quanto tali da 
Israele per esaudire il diritto di au
todeterminazione del suo popolo. 

Qualcosa è cambiato solo dopo 
il 197 3, sui due fronti. Gli arabi, 

che in passato avevano per lo più 
« ingiunto » a Israele la resa, fosse 
essa la sparizione o più semplice 
mente la restituzione dei territori 
occupati nella guerra dei sei giorni 
si sono convertiti all'idea del nego· 
ziato, ed avevano anzi innescato 
il processo bellico (l' « operazione 
scintilla », secondo il codice scelto 
da Sadat) proprio per arrivare a 
un negoziato. A conferma del nuovo 
approccio, anche la guerra era stata 
impostata in modo diverso da Egit
to e Siria, che avevano capito come 
non fosse necessario sconfiggere 
Israele sul campo di battaglia per 
ottenere l'obiettivo primario, che 
non era - se mai era stato - la 
distruzione di Israele ma la sua 
« chiamata » ad un negoziato. L2 
mezza sconfitta di Israele comunque 
fu la spinta di cui c'era bisogno. 
Anche Israele si rese conto che la 
sua superiorità i lii mi tata era finita. 
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non solo perché militarmente gli 
arabi avevano fatto i progressi suf -
ficienti per far pesare la « quantità » 
rispetto alla «qualità », ma anche 
perché gli atouts diplomatici a di
sposizione degli arabi (il petrolio, 
ma non solamente il petrolio) spo
stavano i termini del problema, il 
tutto mentre l'opinione pubblica oc
cidentale, anche negli Stati Uniti, 
non era più cosl compatta e acritica 
a favore di Israele, « avventure » 
militari comprese 

In questi quattro anni che sono 
trascorsi da'Jla guerra del 1973 i 
rapporti fra arabi e Israele hanno 
fatto più progressi che nei 25 anni 
precedenti. Ci sono stati negoziati 
diretti. senza la finz:on: di interme
diari a fare da schermo. L'Egitto 
ha firmato con Is~aele due accordi 
militari, ma con ovvie implicazioni 
politiche, e un accordo con Israele 
ha firmato la Siria. Tutti i paesi 
arabi, infine, più o meno esplicita
mente, hanno riconosciuto il diritto 
di Israele ad esistere come Stato 
sovrano entro confini sicuri e ga
rantiti. (In ritardo, al più, è Israe
le, che si ostina a non precisare qua
li dovrebbero essere a suo parere 
questi confini: una stranezza di cui 
mancano nella storia precedenti va
lidi). 

:t: inutile ricordare qui il conte
sto generale in cui que:sto processo 
si è andato sviluppando. Naturalmen
te non si deve attribuire tutto alla 
guerra e all'exploit dell'attraversa
mento del Canale di Suez, anche se 
la vicenda militare ha in sé una 
notevole importanza, se è vero che 
anche gli scambi attuali sono condi
zionati dai calcoli che le parti non 
mancano di fare sui possibili van· 
taggi di un altro round bellico, che 
sarebbe il quinto dopo la costitu
zione di Israele nel 1948. Al rfavvi
cinamento hanno contribuito anche 
elementi che si dovrebbero definire 
« strutturali », da una parte la di
versa natura del capitalismo negli 
Stati arabi (scambiato una volta 

per socialismo o quanto meno per 
una transizione: e così poteva es
sere se la borghesia non avesse pre
teso invece la stabilizzazione) e dal
l'alcra la necessità per le multina
zionali americane di rettificare la 
politica di penetrazione nel Medio 
Oriente. Si sa che la diplomazia di 
Kissinger fu vincente per la felice 
combinazione di tutti questi fattori, 
venuti per una volta a convergere 
nella sintesi voluta dalla pax ame· 
rtcana. 

Il negoziato che sta pure con 
strappi e involuzioni è andato avan
ti dopo il 197 3 si è giovato anche 
di un particolare: erano finalmente 
noti gli interlocutori. A parte Israe
le, pedina fissa, il mondo arabo 
era uscito allo scoperto, nel senso 
che a1 posco di un non meglio pre
cisaco confronco con Israele per ga
rantire i diritti dei pale:.tinesi o 
addirittura della « nazione araba », 
Egitto e Siria potevano trattare con 
Israele la restituzione dei territori 
da Israele occupati nella guerra del 
196 7. Quella chiarificazione era in 
parte il prodotto della stessa guerra 
del 196 7, ma il conflitto del Kippur 
era servito a legittimare ancora di 
più Egitto e Siria, avendo rilancia
to gli Stati costituiti e avendo ri
dimensionato la resistenza palestine
se, emersa prepotentemente a segui
to dei fatti del 1967 ma rimasta im
potente di fronte all'escalation del 
1973. Chi poteva controllare gli ar
ml\Jllenti sofisticati in grado di far 
tremare Israele se non gli Stati? E 
chi aveva i1 controllo del petrolio? 
L'identificazione con lo specifico an
ziché con il generale ha portato 
l'Egitto a sacrificare di fatto all'o
biettivo che più stava a cuore a Sa
dat - per quanto i risultati non 
-.iano poi stati pari alle attese -
l'obiettivo che un tempo si chiama
va la « causa araba » ma che più 
propriamente si dovrebbe chiamare 
la «causa palestinese». Per parte 
sua, la Siria, ferma a non voler di
chiarare chiusa la partita con lsrae-
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le sulJa Palestinat si è spinta anche 
più in là, intervenendo militarmente 
in Libano pur di impedire l'evolver· 
si di alternative incontrollabili. 

Resterebbe da chiarire il ruolo 
della Giordania, il terzo Stato arabo 
privato nel 196 7 di una parte del 
territorio; ma con la Giordania il 
contenzioso rievoca troppo diretta· 
mente la Palestina pe: poterlo igno
rare Nel 1974, così, gli Stati arabi 
trovarono l'accordo su una dichiara
zione che riconosceva alla Palc:stina, 
per il tramite dell'OLP, il diritto 
di surrogarsi alla Giordania, dive
nuta ormai definitivamente Trans
giordania, nel negoziato con Israe
le. Fu dunque a Rabat, circa tre 
anni fa, che gli arabi e i palestinesi 
allargarono all'OLP la prospettiva 
del negoziato indicando agli Stati 
Uniti l'espediente per « diplomatiz
zare » rutta la questione. Solo che 
Kissmger era costituzionalmente re
stio a considerare i movimenti, cre
dendo solo nella funzione degli Sta
ti, essendo gli Stati e non i movi
menti che possono assicurare -
tanto più in un sistema come il no
stro in cui non c'è un ordine inter
nazionale riconosciuto universalmen
te - una « bilancia » dei poteri. 
Sotto questo aspetto, l'amministra
zione democratica è più disinvolta, 
non foss'altro per aver puntato tan
to sulla battaglia dei diritti civili, 
di cui, si presume, sono proprio gli 
individui e i popoli i titolari più 
vulnerabili e quindi più meritevoli 
di protezione. 

La conclusione a cui è pervenu
to Carter con i suoi accenni alla 
homeland palestinese è il seguito 
naturale e per certi aspetti obbli
gato di questo processo. Probabil
mente gli Stati Uniti hanno com
preso che se si « personalizza » il 
confronto (ogni protagonista arabo 
negozia per quanto direttamente lo 
riguarda: l'Egitto per il Sinai, la 
Siria per il Golan e i palestinesi 
per la Cisgiordania), esso viene a .. 
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difficile negoziato 
per il medio oriente 

perdere quel carattere virtuale di 
lotta per la sopravvivenza che ha 
sempre impedito l'avvio di una 
trattativa ragionevole. La promo
zione dell'OLP a interlocutore di 
Israele era naturalmente ben vista 
anche dagli arabi, sia perché faci
litava la reintegrazione del movi
mento palestinese nel piano diplo
matico, sia perché copriva gli Sta
ti arabi stessi di fronte al rischio 
di apparire troppo accomodanti ver
so Israele e sia infine perché esen
tava in anticipo gli altri Stati ara
bi, e anzitutto l'Egitto, dall'obbli
go di combattere ad oltranza per 
una soluzione soddisfacente del pro
blema palestinese. Alla quadratura 
mancava solamente l'adesione di 
Israele, sfortunatamente portato al
la schizofrenia dal cumulo di due 
linee di tendenza: l'inevitabilità di 
una trattativa e il tramonto della 
insostituibilità della sua funzione 
nel Medio Oriente. 

Cosl, mentre la politica dei go
verni arabi può essere ricondotta 
a una strategia abbastanza coeren
te, che ha nella riconvocazione del
la Conferenza di Ginevra il suo 
primo obiettivo, con un accordo 
generale (ma sui punti specifici se
paratamente) come sbocco finale, 
Israele ha risposto con una serie 
di iniziative contraddittorie, nelle 
quali, come è logico, i suoi avver
sari isolano soprattutto gli attac
chi contro il Libano e il piano di 
« sionizzazione » delle terre occupa
te. È come se Israele volesse ria
prire il contenzioso tutti << azimut », 
per disperdere le forze degli arabi 
e costringere una volta di più gli 
Stati Uniti alla scelta radicale sul 
futuro di Israele. Il comportamen
to del movimento palestinese si 
colloca nel mezzo, come si convie
ne a un'entità che non è uno Stato 
e che può giuocare sui due pedali 
della diplomazia e della lotta, la
sciando intendere, diplomaticamen
te, di potere intanto assestarsi sul 
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ministato e ripetendo che il pro-
gramma ultimo è la « liberazione » 
della Palestina nella ·;ua interezza. 

Quanto più Israde nega di vo
lere e poter trattare con l'OLP, tan
to più il momento dell'incontro si 
avvicina. È una sceneggiata di cui 
si conoscono tutti i p.lSSaggi. I pa
lestinesi potrebbero sentirsi al si
curo, se non fosse che l'OLP non 
ha la forza dei Vietcong per tenere 
aperta una controversia sulla for
ma del tavolo per mesi. Le scara
mucce sono già incominciate: i pa
lestinesi soli come delegazione a 
sé o come parte di un'altra delega
zione (della Giordania?) o di una 
delegazione panaraba (l'ideale per 
la Siria, che vedrebbe consacrato 
il suo ruolo egemone e che otter
rebbe la sanatoria per le sue inter
ferenze in Libano ieri e oggi e in 
Giordania domani?); e quali pale
stinesi (l'OLP o i notabili?). La ve
ra contesa del resto riguarda il con
tenuto del negoziato, perché se sul 
Sinai o sul Golan tutto si riduce 
a un dosaggio strategico (a compen
sare eventuali rinunce di Israele a 
pretesi elementi di « sicurezza » pos
sono sempre intervenire gli Stati 
Uniti o con altre stazioni di rile
vazione come quella sui passi del 
Sinai o con un trattato di alleanza 
bilaterale con Israele), la sorte del
la Palestina. e dei palestinesi com
porta problemi di sostanza, che nep
pre un'intesa sull'idea di uno Sta
to in Cisgiordania basterebbe a ri
solvere. 

Una prova della confusione sul
) 'esatta parte che deve essere as
segnata ai palestinesi è la contrad
dittoria richiesta degli Stati Uniti 
all'OLP di far precedere all'even
tuale invito a partecipare alla Con
ferenza di Ginevra l'accettazione 
della risoluzione 242, il che equiva
le a chiedere al l'OLP di trasfor
marsi in una sezione dell'UNRRWA, 
perché la risoluzione del 1967 re
trocede i palestinesi a « profughi » . 

Ma anche gli arabi potrebbero fare 

i conti con l'intenzione dell'OLP di 
non fare dello Stato una unità pat
tizia in più, da affiancare al Li
bano e alla Giordania in funzione 
di « cuscinetto » fra Israele e mon
do arabo, ma di gestire quello Sta
to in modo congruo con la « rivo
luzione araba ». Le classi dirigenti 
al potere in Egitto e Siria potreb
bero essere avvertite del pericolo 
rappresentato da una formazione 

. nazionale che deve percorrere anco
ra tutti i livelli del processo che 
in questi trent'anni hanno conosciu
to gli altri Stati arabi. 

L'impazienza degli Stati Uniti si 
giustifica con la necessità di non 
screditare i governi che al Cairo e 
a Damasco garantiscono una solu
zione sufficientemente stabile, tan
to meglio se la Siria manterrà ab
bastanza forza per non perdere un 
qualche controllo sulla futura Pa
lestina. E si giustifica anche l'in
decisione di Israele, che, non impor· 
ta se governata dai laburisti o da 
Begin, deve ancora stabilire su qua
li compiti fissarsi una volta scon
tata la procedura che gli ha tolto 
l'esclusività dell'attenzione degli 
Stati Uniti. Queste due implicite ri
serve mentali tengono in sospeso 
il senso della soluzione che doves
se imporsi alla fine, anche ammes
so che il progetto della homeland 
e dello Stato palestinese farà pro
gressi e anche .ammesso che verrà 
frustrato il piano per fare della Pa
lestina un Bantustan di un « grande 
Israele». Il punto critico è pur 
sempre il rapporto fra l'OLP e gli 
St-ati arabi: tutte le tensioni che 
si sono prodotte in questi anni do
vrebbero spingere a una dissociazio
ne, ma nessuna delle parti ha l'in
teresse di rendere esplicita la rot
tura, salvo interpretare in modo di
verso un vincolo che doveva esse
re di solidarietà, che si è trasfor
mato in un rapporto di convenien
za e che potrebbe diventare una 
dipendenza. 

G. C. N. 
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L'India e il dopo 
Indira: che cosa 
è cambiato? 

di Pietro Gigli 

' 
I ..... 

Delhi • notabili del lanata Part.\ dopo la villoria ele/lorale 

• « Indira è l'India e l'India è In
dira » ripetevano i sostenitori del 
Partito del Congresso. Ma nonostan
te tutte le incognite che una scon
fitta di Indira Gandhi avrebbe po· 
tuto rappresentare, l'elettorato come 
si sa preferì il salto nel buio votan
do in massa contro il Partito del 
Congresso. 

L'emergenza ed i suoi effetti de· 
!eteri erano stati la grande carta 
giocata dall'opposizione e l'elettora
to che ne aveva subito tutti i so
prusi (specialmente al Nord ed al 
Centro) non ha esitato a darle fidu
cia. Ora, vinta la battaglia elettora
le, rimane il compito più difficile: 
risolvere quei problemi ( sovrappo
polazione, discccupazione, analfabe
tismo e povertà) che il Partito del 
Congresso soltanto in minima par
te era riuscito ad intaccare. La boc
ciatura elettorale si può considera
re una censura alla politica di Indi
ra Gandhi o è stata l'ovvia rispo
sta alle misure ami-popolari e re· 
pressive decise dal suo governo du
rante il neriodo dell'emergenza in 
nome della sicurezza e del progres· 
so dell'India? 

« Nasband1 » l vasectomia) la ste· 
rilizzazione forzata era stata certa
mente uno dei motivi determinanti 
della sconfitta dell'ex Primo Mini
stro, ma il risultato del voto a lei 
contrario non dipendeva unicamen-

te da questa « sfortunata » campa· 
gna per la limitazione delle nascite 
e dal troppo zelo dei suoi esecuto
ri bensì da tutta una politica repres
siva sia nei confronti della classe 
operaia sia nei confronti delle gran· 
di masse rurali e dei più diseredati, 
senza dimenticare che con la censu
ra sulla stampa e col controllo .. dei 
mass-media si era inimicata anche 
gli intellettuali. La gente dell'India 
comincia a capire che non può più 
accettare supinamente il destino buo
no o cattivo che sia, q·uel destino 

. scandito dai monsoni, ma che può 
e deve cercare di mutare le proprie 
condizioni di vita impegnandosi in 
modo nuovo e più attivo. L'aver 
dato fiducia al Janata Party sta ad 
indicare che gli elettori non erano 
più disposti ad accettare un gover
no che in 30 anni non era riuscito a 
creare le condizioni necessarie per
ché in India si possa vivere una vi
ta più umana. 

Il .Janata Party rimane però sem· 
pre una coalizione formata da par
titi diversi: il Bharatiya Lok Dal o 
Unione del popolo indiano (partito 
« liberale» di destra), il partito del 
Ccngresso (0), opposizione (espo· 
nenti di destra usciti nel '69 dal 
Partito del Congresso), il Partito 
Socialista ed il Jaria Sangh (partito 
hindu di estrema destra). 

Che il socialismo di Indira Gan-
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dhi fosse stato solo un alternarsi di 
populismo e di autoritarismo con 
tutta una serie di decisioni prese 
dall'alto e imposte alla base « per 
il suo bene », che le masse fossero 
stanche di tutti i partiti che sempre 
promettevano e mai mantenevano, 
che gli stessi fossero vuoti di qual
siasi ideologia o che nel caso si ri· 
chiamassero a qualche ideologia non 
si collegavano in nessun modo alla 
cultura e realtà del paese, deve in
vitarci ad essere molto cauti nel 
formulare qualsiasi tipo di giudizio 
sull'attuale governo. Ristabilendo 
la democrazia ha però permesso che 
tutte le tensioni sociali che aveva
no costretto nell'estate del '75 di 
fatto Indira Gandhi a proclamare 
l'emergenza affiorassero di nuovo. 

Non si vede come l'attuale gover
no possa risolvere queste tensioni 
in modo democratico, data la sua 
specifica composizione politica ed 
il richiamo all'insegnamento di Gan
dhi ben difficilmente potrà compie
re il miracolo. Oltre all'attuale Pri
mo Ministro, M. Desai che si de
finisce un gandhiano di ;eretta oss::r
vanza, nella schiera dei nuovi lea
ders emerge Jayaprakash Narayan 
(anche se non ha nessuna funzione 
ufficiale nell'attuale governo), co
no:.ciuto da tutti in India come J. 
P., artefice del successo del Janata 
Party nelle ultime elezioni e che 
prima e durante l'emergenza è stato 
il più strenuo oppositore di Indira 
Gandhi 

Il fatto di ritrovare al timone del-
, la nazione dei leaders che aperta
mente si richiamano all'insegnamen
to di Gandhi ci porta a concludere 
che si voglia rivalorizzare il patri
monio culturale indiano? Ripetuti 
erano stati nel passato i richiami a 
Gandhi ma si trattava pur sempre 
solo di generici appelJi nel suo no
me: altro non era che sfruttare una 
eredità che invece si era tradita. Nel 
lontano '57 ]. P. affermava che «la 
Asia deve trovare la propria strada ... 
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l'india e il dopo 
indira: che cosa è 
cambiato? 

al socialismo cd il proprio tipo di 
industrializzazione ». 

Da una parte abbiamo un'indu
strializzazione convenzionale, dall'al
tra un modello decentrato di svilup
po socio-economico. Tutta la storia 
degli ultimi anni da Nehru in poi 
ha oscillato tra queste due posizio
ni ed oggi col Janata Party al pote
re si sente di nuovo parlare di de
centramento « che riduce i costi fi. 
nanziari ed allo stesso tempo salva
guarda vitali valori umani ». La 
onestà e l'integrità, l'ascetismo e la 
resistenza passiva che ci richiamano 
direttamente a Gandhi saranno la 
spinta per questo programma di de
centramento perseguito attraverso 
la mobilitazione di giovani e studen
ti i cui risultati dovrebbero essere: 
equa distribuzione della terra, svi
luppo arcigianale e rurale attraver
so piccole unità decentrate, commis
s10m di vigilanza a tutti i livelli. 
Nonostante il cambiamento di go
verno allo stesso tempo si continue
rà a fare riferimento alla pianifica
zione centralizzata ed al settore pub
blico che rispecchiano metodi socia
listi e che dovrebbero porre un fre
no alla crescita incontrollata del ca
pitalismo ed alla sempre maggiore 
dipendenza del paese dall'Occidente. 

Da una parte dunque modelli oc
cidentali che non hanno aiutato a 
risolvere i drammatici problemi del
l'India, dall'altra parte un ripropor
re modelli gandhiani che dovranno 
fare i conti con una situazione che 
non ammette rinvii. Esempio di que
sta contrapposizione è ciò che av
veniva negli anni '70 nello stato del 
Bihar (patria di J. P.). Da una par
te il movimento di J. P. ed il suo 
richiamo alla « rivoluzione totale », 
dall'altra i movimenti dell'ultra si
nistra (Naxalici e Marxisti-Lenini
sti): punto di scontro e di divergen
za i metodi di lotta e la scelta dei 
mezzi per raggiungere i fini, che per 
il primo erano e sono non-violenti, 
per i secondi ispirati alla lotta ar
mata. La radicalizzazione di queste 

..__ __ 
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opposte tendenze aff iorcrà nelle zo
ne più povere del paese e non per
metterà al nuovo governo di rima
nere estraneo e neutrale. 

In questo scontro la sinistra tra
dizionale (CPI) ha mostrato tutti i 
suoi limiti. L'unica forza radicale 
per quanto esigua che all'interno 
del Janata Party fo~se potrà media
re lo scontro è quella rappresenta
ta dalla componente socialista che 
è decisa a far sì che il nuovo parti
to non compia gli stessi errori del 
passato e che imbocchi invece la 
strada più breve per risolvere i pro
blemi del paese. Il governo deve in
fatti affrontare la grave crisi econo
mica, con un tasso di inflazione ed 
un aumento dei prezzi che si aggira 
sul 12% anuo, e tutte quelle riven
dicazioni salariali della classe ope
raria che durante l'emergenza sono 
state soppresse e che ora rappresen
tano il primo banco di prova del 
nuovo governo. 

Per mantenere le promesse fatte 
nel periodo elettorale e mantenersi 
la fiducia, ora il nuovo governo de
ve in tutta fretta rimediare agli ec
cessi perpetrati durante il periodo 
dell'emergenza e ristabilire le fon 
<lamentali libertà democratiche che 
soprattutto erano venute a manca 
re alla classe operaia: il ripristino 
del diritto di sciopero, pagamento 
degli straordinari e dei premi di pro
duzione, aumento dei salari e stipen
di secondo i valori della scala mobi
le e il riassorbimento almeno 10 

parte del milione e mezzo di lavo
ratori licenziati durante il periodo 
dell'emer~enza. Inoltre i nuovi di
rigenti del paese dovranno misurar
si in quello che è il più gravoso e 
mai risolto problema della riforma 
agraria. Bonifiche, costruzioni di im
pianti per l'irrigazione ma soprat
tutto stabilire in ogni stato quale 
deve essere la massima superficie di 
terra che può essere posseduta per 
garantire ai villag~i il minimo di 
sopravvivenza e la libertà dallo sfrut
tamento dei latifondisti, sono deci-

sioni che non possono più essere 
rimandate e se a questo si aggiunge 
la disoccupazione e sottoccupazione 
vastissima destinata ad aumentare 
con l'aumento della popolazione, la 
miseria che colpisce drammatica
mente 68 milioni di indiani che vi
vono sotto il livello di sopravviven
za mentre il 50% della popolazione 
guadagna meno di 100.000 lire an
nue, si ha il quadro degli immensi 
problemi che restano da affrontare. 

Molte sono le cause anche ogget
tive che possono spiegare la situa
zione del popolo indiano e moltis
simi hanno ascritto tra esse l'au
mento vertiginoso della popolazio
ne. Tuttavia l'aumento della popo
lazione anche se deve essere control
lato attraverso una politica di edu
cazione e non di sterilizzazione for
zata, non è la causa della povertà 
dell'India. Vi sono infatti delle clas
si che continuano a trarre beneficio 
dallo sviluppo in atto nel paese: 
essi sono i grossi gruppi imprendi
toriali (Birla e Tata), una élite Ji bu
rocrati, di politici, e di proprietari 
terrieri, mentre i poveri diventano 
sempre più poveri dimostrando co
sì come il principale obbiettivo da 
perseguire sia una più equa distribu
zione della ricchezza nazionale. 

Durante il governo di Indira Gan
dhi un numero sempre maggiore di 
Multinazionali si sono installate in 
India attratte dal basso costo della 
manodopera, le esportazioni non 
hanno mai raggiunto cifre così alte 
(più che raddoppiate dal '72) e la 
produzione alimentare è triplicata ri
spetto al '47; eppure tutto questo 
non ha portato un reale migliora
mento di vita ma un irrisorio au
mento del reddito nazionale dell'8%. 
Il caso quasi paradossale, ma non 
all'interno della logica capitalistica, 
è che l'India esporta soprattutto der
rate alimentari (pesce, frutta, pa· 
tate, zucchero) mentre una gran 
parte della popolazione non riesce 
neppure ad avere un pasto al giorno. 

P . G . 
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iran e stati uniti 

Tappeto rosso 
per le spie 
del SAVAK 
di Marcello Giordano 

• Lo sviluppo economico, l'ammo
dernamemo dell'esercito e la con
quista dell'egemonia nel Golfo Pc:r
sico sono stati finora i tre obiettivi 
in cui si è rovesciato il fiume di 
petroldo11ari Scandali scoppiati re
centemente in Svizzera, Inghilterra, 
Austria, Francia, negli Stati Uniti 
ed in Italia dimostrano che lo Scià 
ha però ancora un settore chiave in 
cui investire i petroldollari: corrom
pe uomini di Stato ed alti funzionari 
per scongiurare lo smascheramento 
dell'attività illegittim:J del servizio 
di spionaggio iraniano (Savak) suJ 
territorio dei paesi te:z!, prima di 
cutto negli Usa dove studiano circa 
20 mila scudenti iraniani. 

L'impiego delle droghe pesanti 
che paralizzano la volontà della per
sona, l'omicidio di nvversàri del re
gime, il sequestro di per:.ona e la 
deporrazione di esuli politici dagli 
Usa stanno sulla lista, lungi dall'es
sere completa, delle attività degli 
agenti del Savak negli Stati Uniti 
d'America S1 tratta di una attività 
che non rappresenta nessun segre
to per l'Fbi, la Cia, la Corte Su
prema e gli altri organismi ammini-
5trativi statunitensi. E benché que
ste azioni contrastino con le leggi 
vigenti negli Stati Uniti e violino i 
diritto dell'uomo di cui parla tanto 
l'Amministrazione, gli amici del
l'Iran nel governo americano chiu
dono gli occhi su questi fatti. Se
condo le fonti ben informate, circa 
un quarto di cutte le entrate annue 
dell'Iran, ricavate con la vendita del 
petrolio, vengono stanziate per fi
nanziare le operazioni del Savak 
all'estero, di cui circa il 15 per cen
to servono per coprire le coc;idette 
spese di « commissione » cioè le 
spese destinate per bustarelle a fun
zionari stranieri disposti a fa ·oreg
giare l'attività sovversiva del Savak 
nei loro paesi. 

Per un gioco grosso occorre ave
re gli assi in mano. E lo Scià usa 

largamente la ccrruzione, paga i 
viaggi nell'Iran e ricevimenti per 
molti congressisti di pnmo piano 
americani. Nella lista degli uomini 
che hanno ricevuto questi regali del
lo Scià figurano parecchi uomini no
ti dell'Amministrazione Ford. 

Il fatto che alcuni :appresentanti 
dell'amministrazione avessero rice
vuio scldi e regali preziosi dallo 
Scià è perfettamente a conoscenza 
della Procura Usa. Tuttavia, si di
ce che la Procura sia stata privnrn 
della possibilità di procedere per le 
buotarelle che certi funzionari ave
vano ricevuto dallo Scià. L'ammini
strazione Ford aveva paura che le 
rivelazioni di questo genere potes
sero investire non singole persone, 
ma avere più profonde ripercussioni 
nell'opinione pubblica traumatizzata 
dallo scandalo Watergate. 

Agenti iraniani 
negli Stati Uniti 

Si trattava, del resto, di episodi 
che non era facile nascondere per
ché a darne notizia era stata una 
parre insospettabile: nell'ottobre 

0

del 
1976, intervenendo sul canale « 60 
minuti» della CBS, lo Scià ha dichia
rato che gli agenti iraniani tengono 
d'occhio l'attività sovversiva degli 
iraniani residenti negli Stati Uniti e 
che questo fatto è conosciuto dal 
governo americano. 

La sincerità de11'imperatore co
stringeva, come si sa, il Dipartimen
to di Stato, per rispondere alle p:eo
cupazioni di una parte dell'opinione 
pubblica americana, a creare una 
com'1issione che doveva chiarire le 
attività dei rappresentanti iraniani 
negli Stati Uniti. Tuttavia, come 
era prevedibile, la commissione non 
doveva riuscire a trcvarc prove 
« delle azioni illecite o indegne » 

da parte del governo iraniano negli 
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Usa. Al pubblico e alla stampa ame
ricani che avevano chiesto di porre 
fine all'attività del Savak, non ri
maneva che mandare giù anche que
s La pillola e convenire che atti ter
roristici, sequestri di persone, !'in· 
timidazione degli iraniani che vivo
no negli Stati Uniti non sono im
putabili a nessuno. 

Due paesi, 
una politica 
parallela 

Riuscirà lo <::c1à a raggiungere gJi 
stessi obietti i con l'amministrazio
ne dei demcc:atici, a parole soste
nitori in ogni '1:>ese della lotta per 
i diritti umani:> Sembra che lo Scià 
abbia già ottenuto il successo che sì 
riprometteva. Si sente dire che il 
Presidente Carter condivide quamo 
l'ex-segretario di Stato Kissinger 
aveva dette- a suo tempo: « la poli
tica degli Usa e la politica dell'Iran 
per tutti i problemi internazionali 
importanti sono parallele e pe:ciò 
si rafforzano reciprocamente». Ab
bia citato fin'ora lo Scià e Kissinger, 
ma un'altra fonte insospettabile con
ferma le precccupazioni degli esuli 
iraniani e dell'opinione democratica 
internazionale. Sul numer0o di New
sweek dell'8 agosto 1977 sono ap
parsi i dati riguardanti gli aiuti mi
litari che l'amministrazione Carter 
fornisce al regime di polizia che 
domina l'Iran. Il perché di questa 
predilezione è scarsamente spiega
bile sotto il profilo delle esigenze 
strategiche perché il settore inte
ressato è saldamente controllato dal
l'Occidente: non resta da pensare 

·che ad una evidente questione di af
finità elettive del regime iraniano 
con potenti gruppi del sistema mi
litare-industriale nordamericano. 

• 
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Cina: ricerca 
di coerenza 
e di coesione 
di Romeo Orlandi 

• La corrente di l>impatia interna
zionale che la Cina si era creata in 
questi ultimi anni ha avuto una 
grossa bactuta d'arresto dopo la 
sconfitta della « banda dei quat
tro». Le cose che più hanno col
pito l'opinione pubblica e gli stu
diosi occidentali sono stati i modi 
e le giustificazioni della loro scon
fitta, totalmente nuovi rispetto alla 
pur aspra lotta politica all'interno 
del PCC ma che comunque non 
aveva conosciuto epurazioni accom
pagnate da una terminologia cosl 
dura ed inconsueta. 

Tuttavia, cercando di vedere le 
cose dal « di dentro », la battaglia 
politica acquista dimensioni decisa
mente più aderenti alla realtà. 

Vista dai Cinesi, la lotta contro 
la « banda dei quattro » è uno scon
tro tra le due linee, quelle del pro
letariato e della borghesia, secondo 
uno dei fondamentali insegnamenti 
maoisti. Questo spiega come la lot
ta di classe continui anche dopo la 
presa del potere e come inoltre la 
borghesia si nasconda e cresca al-
1 'interno dello stesso partito comu
nista, per cui è necessaria una con
tinua vigilanza. Alla luce di questa 
teoria è possibile comprendere me
glio la fortuna e la caduta politica 
dei quattro nei dieci anni tra la 
Rivoluzione Culturale e la morte di 
Mao. 

La rivoluzione 
culturale rinnova 
la classe politica 

Nella prima metà degli anni '60 
la Cina vede aggravarsi la sua po
sizione interna ed estera: la rottu· 
ra politico-economica col campo 
socialista è completa, l'isolamento 
internazionale aumenta, il grande 
balzo in avanti, sebbene dia luogo 
ad una formidabile mobilitazione 
popolare, non raggiunge i previsti 
obiettivi economici, anche per una 
serie di calamità naturali. 
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Hua 

Di fronte a questa difficilissima 
situazione il problema era quello 
di dare al paese una sicurezza ali
mentare, una solidità economica ed 
un valido apparato militare, basi 
fondamentali per la pianificazione 
e lo sviluppo. 

Queste responsabilità vengono 
prese dagli uomini politici che rap
presentano la « prima linea » del 
partito, Liu Shao-chi e Ten Hsiao
ping. Due uomini, cioè, della vec
chia guardia, esperti, economisti, 
razionalizzatori. Oltre a Mao, che 
continua ad esercitare un ascenden
te immenso sulle masse, e a Cho.11 
En - lai, la vita politica interna ma 
soprattutto il controllo sul partito 
sono di Liu e Teng (rispettivamen-· 
te Presidente della Repubblica e 
successore designato di Mao e se
gretario generale del PCC). 

Contro questo tipo di governo 
economicista e tecnocratico Mao pro
vocò e diresse la Rivoluzione Cul
turale. Essa fu fondamentalmt!nte 
una ribellione delle masse, nella lo
ro indipendenza dalle organizzazio-

ni centrali, contro il tipo di svilup
po cinese. Produsse e valorizzò tut
ta una serie di quadri che con al
terna fortuna sarebbero stati tra. le 
guide della politica cinese negli an
ni a seguire: innanzi tutto Lin Piao, 
ministro della difesa e poi i quattro, 
Chang, Chiang, Yao e Wang. Di 
loro Mao utilizzò la bravura teo
rica, la vena polemica ma soprat
tutto la capacità di organizzazione 
ed ascendente sulle masse senza par
tito, sui giovani ribelli che erano i 
protagonisti della Rivoluzione Cul
turale Non a caso i quattro sono 
oggi chiamati« banda di Shanghai », 

la città dove la lotta di classe ave
va raggiunto le dimensioni più aspre 
ed avanzate di tutta la Cina (era 
stata proprio la base operaia a chie
dere una drastica riduzione dei li
velli salariali, dei ritmi, degli in
centivi). 

Epurati 
i veterani della 
« Lunga marcia » 

Le accuse contro i vecchi quadri 
si basavano fondamentalmente sul
la critica della teoria delle « forze 
esclusive » di socialdemocratica me
moria: considerare separato lo svi
luppo economico dalla lotta politi
ca, stimolare la produzione e non 
fare la rivoluzione, non seguire il 
t"•ensiero di Mao « prima rossi e 
poi esperti ». 

Molti dei dirigenti che oggi sono 
a capo del partito e del governo 
sono queUi che dieci anni fa cad
dero vittime della Rivoluzione Cul
turale. Erano anziani comunisti, fe
deli sostenitori del pensiero maoista 
ma anche sensibili ai problemi più 
immediati della società cinese, ve
terani della Lunga Marcia, gloriosi 
combattenti dell'esercito. Furono 
coinvolti nelle epurazioni e manda
ti nei campi di rieducazione insie
me ai dirigenti direttamente incol
pati di « essersi messi sulla via del 
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La volontà di combinare l'operosità del popolo 
con alti livelli tecnologici è la direttrice di marcia del PCC 

dopo l'undicesimo congresso. 
Il punto chiave rimane il prezzo che bisognerà pagare 

per questa modernizzazione in termini di esclusione delle masse 
dalle decisioni, di dipendenza dall'estero. 
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capicalismo ». Furono vittime di 
quelli che i Cinesi oggi chiamano 
« gli eccessi della Rivoluzione Cul
turale », della grande scopa che f e
cc traballare l'intera struttura della 
società cinese. 

Di fronte a tale situazione le spe
ranze di una rivincita politica di 
questi dirigenti erano legate a Chou 
En - lai é cioè all'uomo politico che 
più di tutti aveva a cuore la soli
dità del governo, statista consuma
to, educato in Occidente e quindi 
sensibile a certi problemi di svilup
po economico e consolidamento po
litico. 

Dopo il congresso del PCC del 
'69 (quello che ufficializzò il trion
fo della Rivoluzione Culturale e de
signò Lin Piao come successore di 
Mao) la storia del PCC può esse
re vista da un lato come lotta tra 
le due ali estreme per mantenere 
i posti di comando ottenuti (la si
nistra) e per recuperare quelli persi 
(la destra) e dall'altro come tenta
tivo delle forze intermedie Mao e 
Chou (che comunque non hanno mai 
preso posizione ufficiale a favore 
di una corrente) di adoperare alter· 
nativamente le due ali dello schiera
mento impedendo che una avesse la 
meglio in maniera definitiva. 

Il problema di 
un rapido 
decollo economico 

Dopo la sconfitta di Lin Piao è 
il X congresso del '7 3 che sanziona 
ufficialmente questa situazione di 
incertezza: molti vecchi dirigenti, 
per opera di Chou, sono riammessi 
nel partito e Teng viene clamorosa
mente riabilitato con compiti im
portantissimi, 1° vice primo mini
stro. D'altro canto anche i prota
gonisti de1la Rivoluzione Culturale 
continuano la loro marcia. Wang 
Hu-wen da operaio tessile diventa 
numero tre del PCC, Chang Chun·
chiao è vice primo ministro, Yao 
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Wen-yuan e Chang Ching hanno in 
mano il controllo della cultura e 
della propaganda. 

La base sociale di Teng deriva 
dalla sua esperienza di uomo di 
partito e di governo e dalla sua 
competenza di economia e pianifi
cazione. Dietro di lui ci sono i vec
chi quadri di partico e dell'esercito, 
parte dell'amministrazione statale, 
molte zone contadine ma soprat
tutto tutti quelli che pensano che 
i1 problema principale della Cina 
sia quello di avere un rapido « ta
ke off » economico che metta fine 
a tutti gli eccessi della Rivoluzione 
Culturale: l'anarchia della produzio
ne, l'esasperazione della lotta di 
classe, il terrorismo psicologico e 
politico. 

La base sociale della « sinistra » 
sono i giovani operai, gli studenti, 
le guardie rosse, non più semplici 
ribelli ma ben inquadrati nel par
tito, molti intellettuali e professori 
universitari; tutti quelli che oppon
gono la frase di Mao « il rosso vince 
sull'esperto » all'odiatissima frase di 
Ten « non importa che il gatto sia 
bianco o nero, l'importante è che 
mangi il topo ». 

Questa situazione di convivenza 
termina con la morte prima di Chou 
e poi di Mao. Tuttavia soltanto 
guardando al di là della teoria se
condo la quale la morte dei protet
tori coincide con la morte dei pro
tetti (tesi peraltro non condivisa 
dai Cinesi) ed osservando più ana
liticamente lo spaccato della socie
tà cinese si riesce a dare un'inter
pretazione meno « occidentale » dei 
fenomeni, le continue epurazioni e 
riabilitazioni, che dall'altra parte 
del mondo sembrano incredibili. 

Un controllo di 
partito rigido 
ma decentrato 

La struttura socio-economica ci
nese è abbastanza semplice, consi-

derando la vastità del territorio e 
della popolazione. Esistono due ti
pi di proprietà, statale e collettiva. 
La prima comprende innanzitutto le 
grandi fabbriche, poi il commercio, 
l'istruzione, le costruzioni. La pro
prietà collettiva è decisamente più 
estesa. Comprende gran parte del
l'immenso territorio agricolo, gli at
trezzi, il bestiame e tutte le lavo
razioni di piccola fabbrica (pezzi di 
ricambio, confetture, insetticidi, 
ccc ... ) esistenti nella singola unità 
produttiva, sia essa di quartiere o 
strutturata come comune popolare 
agricola . L'organizzazione della pro
duzione è diretta dal comitato rivo
luzionario, formato, su elezione di
retta, da « quadri, operai e tec-
11ici esperti, legati alle masse, attac
cati alla produzione, studiosi del 
marxismo-leninismo». 

In Cina esistono centinaia di mi
gliaia di unità produttive, coi re
lativi comitati rivoluzionari a diri
gerli. L'emulazione socialista e la 
convinzione ideologica dei lavorato
ri cinesi permettono non solo un'al
ta produttività ma anche un'inge
gnosità ed una laboriosità incredi
bili. Seguendo il principio maoista 
di lavorare secondo i quatt:o criteri 
di qualità, quantità, rapidità ed eco
nomia, la Cina sembra un enorme 
cantiere dove tutti si industriano 
continuamente per .rinnovare e mi
gliorare i prodotti, pur con tutte le 
approssimazioni e le ingenuità che 
questa partecipazione spontanea pro
duce (ad esempio le donne anzia
ne, nelle sere d'estate, agli angoli 
delle strade vendono gelati fatti ar
tigianalmente). Inoltre la mobilita
zione popolare supera i limiti già 
alti della produzione e s1 applica, 
gratuitamente, su altri obiettivi co
me l'esercitazione nella milizia po
polare o nella costruzione di im
mense città sotterranee adibite a 
rifugi antiaerei ed antiatomici. 

Di fronte a questa gigantesca la
boriosità il conirollo del partito è 
rigido ma necessadamente decen-
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trato. Se da una parte, cioè, è l'alto 
livello della pianificazione, e quindi 
del partito, che stabilisce il limite 
minimo della produzione, i livelli 
salariali ed i prezzi, è soltanto at
traverso una rete capillare che i 
controlli arrivano dal centro alla 
periferia. 

In questa situazione, di fronte al 
problema di governare 850 milioni 
di persone; la necessità minima è 
una situazione politica stabile, un 
comitato centrale unito. La coesio
ne era assicurata, tra l'altro, da 
Mao e Chou con gli indiscussi ascen
denti e capacità di cui erano dotati. 
Dopo la loro morte la battaglia po
litica tra le correnti è stata durissi
ma, e questo era un « lusso » che 
la Cina non poteva permettersi Di 
più: è stato proprio questo biso
gno <li stabilità e di ordine che ha 
segnato la morte politica dei quat
tro, perché la loro fortuna era crea
ta su1la lotta, la mobilitazione, la 
battaglia ideologica. 

Secondo le attuali versioni cine
si le responsabilità degli errori com
messi sono della banda di Shanghai, 
in tutti i campi. Nelle singole uni
tà produttive l'influenza dei quattro 
aveva ritardato la produzione per 
un malinteso senso dello studio po
litico, le fabbriche erano diventate 
palestre ideologiche e soprattutto 
ogni tendenza innovatrice ed effi
centista era vista dai quattro come 
un tentativo di riportare il paese 
« sulla via del capitalismo ». 

Nel campo dell'istruzione er:mo 
stati praticamente aboliti i control
li di merito per accedere alle scuo
le superiori ed alle università, ed 
anche qui, sempre per un malinte
so senso della cultura popolare, si 
disprezzavano la specializzazione, la 
esperienza, la tecnica. 

Nel campo della politica estera, 
anche se l'ex ministro Chao Chan
hua è scato sostituito, non ci sono 
stati grossi mut<lmenti tra la linea 
appoggiata dai quattro e l'attuale. 
Quello che cambia però è la con-

cezione delle relazioni con l'estero. 
Il gruppo di Shanghai era fonda
mentalmente nazionalista, convinto 
che la mobilitazione popolar~, sulla 
spinta di una diffusa adesione ideo
logica, avrebbe offerto alla Cina i 
migliori risultati. La frazione anta
gonista ai quattro, pur nella sua 
disomogeneità, sostiene invece che 
soltanto l'immissione di alta tecno
logia possa da un lato razionaliz
zare il processo produttivo cinese 
(che rispetto a quello occidentale 
è saturo di manodopera) e dall'altro 
sfruttare meglio le immense risorse 
minerat'i«i:. Ma l'alta tecnologia si 
può ottenere meglio dall'estero, col 
quale quindi bisogna avere relazio
ni stabili e sicure. 

Anche qui la lotta ha un sapore 
fortemente ideologico. I sostenitori 
dei quattro alzavano un cartello col 
pensiero di Mao « contare sulle pro
prie forze », i sostenitori di Hua ri· 
spondevano ricorrendo alla stessa 
fonte :< l'antico deve servire al nuo
vo, l'orientale deve servire all'occi
dentale ». 

I «quattro» 
sacrificati 
alla stabilizzazione 

Di fronte a tutta questa serie di 
problemi il bisogno di compattezza 
e solidità si è risolto in una scelta 
di ordine, o d1 <( armonia » come 
preferiscono dire i Cinesi, accom
pagnata ovviamente da provvedi
menti di forza contro gli opposito
ri. E chi meglio di Hua poteva ga
rantire la successione a Mao, visto 
che era stato ministro della sicu· 
rezza pubblica ed aveva avut:.> la 
carica di primo ministro quando 
Mao era ancora in vita? 

L'.\ legittimazione di questo stato 
di cose avviene alla III sessione del 
CC del X congresso, svoltasi in 
segreto a Pechino nel luglio di que
st'anno. Ha preceduto di pochis
simo l'XI congresso ma per il di-
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battito che è stato e per le deci
sioni che sono state prese sembra 
più importante del congresso stesso. 
Dopo la consacrazione ufficiale del
la ritrovata coesione del CC attor
no a Hua, spiega meglio la sconfit
ta politica dei quattro. Per la pri
ma volta si è parlato di XI devia
zione, secondo lo stile maoista del
la lotta tra le due linee. 

La banda dei quattro era una 
frazione falsamente di sinistra, « agi
tava la bandiera rossa per andare 
contro la bandiera rossa », « trave
stiti col mantello m-1 volevano tra
sformare il pensiero m-l di M:io ». 
L'accusa più grave: « voler usur· 
pare il potere del partito e dello 
Stato » creando il frazionismo ed 
adoperando metodi cospiratori. Ma 
la tradizione del movimento comu
nista non ammette la possibilità di 
nemici a sinistra, cosl i quattro co
stituiscono una « banda nera di nuo
va e vecchia data· » con una « linea 
di destra e revisionista al servizio 
dei latifondisti e di Chian Kai-scek». 
L'accusa di complotto era necessa
ria per prendere i provvedimenti di 
espulsione dal partito, misura che 
rende quantomeno difficile una lo
ro riabilitazione. 

Tuttavia la decisione più impor
tante della III sessione è stata la 
riabilitazione di Teng Shiao-ping, 
completa dal punto di vista poli
tico e di recupero delle cariche per
dute (vice primo ministro, vice pre
sidente del CC, capo di stato mag
giore, vice presidente della commis
sione militare) che gli ha permesso 
di poter partecipare come protago
nista all'ultimo congresso del PCC 
e di uscirne rafforzato. 

Il grave problema 
della tecnologia 
arretrata 

Erano in molti a pensare, dopo 
la sconfitta dei quattro, che la ria
bilitazione di Teng sarebbe stata 
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taccuino di 
viaggio 

solo una questione di tempo e che 
il tempo tempo sarebbe stato l'indi
ce della forza delle varie correnti 
all'interno del partito. 

In altre parole: aveva bisogno 
Hua di Teng? Il dirigente più po
tente doveva necessariamente ricor
rere al dirigente più vilipeso? L'ul
timo congresso sembra dimostrare 
di si. Ma più che una capito'lazione' 
di Hua la riabilitazione di Teng è 
probabilmente un'imposizione dei 
vecchi dirigenti del partito, Yeh 
Chien-ying e Li Hsien-nien, il cui 
appoggio a Hua è stato fondamen
tale nella lotta contro i quattro. 

Ma quesro dimostra ancora che 
la frazione di Teng, pur con tutte 
le sue diversità, è !lncora molto for
te, tanto da riconquistare molti po
sti di comando nell'amministrazio· 
ne statale, nell'esercito e nel go
verno. 

Se l'XI congresso ha insistito co
sì tanto sulla necessità del rafforza
mento economico e militare, attra
verso )'introduzione di alta tecno
logi.i, questo rappresenta sicuramen
te una vittoria della linea di Teng. 

In realtà comunque le scelte del 
congresso sembrano essere una tap
pa obbligata. 

Visitando le unità produttive I' 
impressione che si ricava è quella 
di un'immensa risorsa, la manodo
pera, applicata però ad una tecno
logia abbastanza arretrata. Infatti 
nelle fabbriche cinesi, dalle più gran
di alle artigianali, l'immagine più 
diffusa è quelb di una grande la
boriosità, applicazione, ingegno crea
tivo, partecipazione popolare ma su 
macchinari e stile di produzione 
scstanzialmente arretrati. Anche se 
i cinesi sono molto orgogliosi di po
ter mostrare i macchinari costruiti 
« contando rnlamcnte sulle proprie 
forze » non è difficile trovare si
stemi di produzione ormai abban
donati dai paesi industrializzati o 

" macchinari perfettamente funzionan
ti ma che sono antiquati e prove
nienti da altri paesi (URSS, bloc-
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co socialista, Svezia) o addirittura la
sciati dai giapponesi. 

Quindi la volontà di combinare 
l'operosità del popolo con alti li
velli tecnologici è la direttrice di 
marcia del partito dopo l'XI con
gresso. Il punto chiave rimane il 
prezzo che bisognerà pagare per 
questa modernizzazione in termini 
di esclusione delle masse dalle de
cisioni, di maggior potere ai tec
nici o a1 managers, di scelta di 
obiettivi, di dipendenza dall'este
ro. Ed è qui che si combatterà la 
battaglia fra Hua e Teng. 

Finora i tentativi del CC di 
« pacificare » il paese sono andati 
a segno: dopo l'eliminazione dei 
quattro e dei loro seguaci (che non 
erano certamente pochi) nelle fab
briche s1 lavora di più e meglio 
ma sÒno anche ricominciati gli 
straordinari, gli incentivi materiali. 
Le riunioni politiche ci sono ugual
mente ma quasi sempre per appro
vare decisioni già prese, nelle uni
versità l'iscrizione è più seleziona
ta, basandosi nuovamente sul me
rito e sull'esperienza. 

Necessità di 
coesione 
e partecipazione 

t: vero dunque che la Cina s1 
avvia ad un periodo di crescita len
ta ma puntuale, di aumentata la
boriosità, di emulazione socialista; 
ma sarebbe sbagliato credere che 
tutto questo possa avvenire senm 
la partecipazione delle masse, an
zi è proprio dall'appoggio di que
ste che in Cina ogni decisione di 
vertice trova la sua legittimizza
zione. 

Ed oggi le masse cinesi sono con 
Hua, ma anche con Teng. Le ma
nifestazioni di appoggio alla 3• ses
sione del CC e al congresso sono 
state enormi per partecipazìone, 
gioia, inventiva, degli aderenti. 

Sulle ali di questa. entusiastica 
approvazione, che comunque non 
è mai acritica o immotivata - vi
sta l'appassionata partecipazione al 
dibattito politico -, il congresso è 
riuscito in una acutissima opera
zione politica: esaltazione del Mao 
Tse-tung pensiero e quindi della 
Rivoluzione Culturale ma condan
na dei suoi artefici, i quattro, ed 
ascesa politica delle sue vittime, 
Teng e gli altri dirigenti riabilitati. 
Solo l'esercito e la sua milizia po
polare potevano far riuscire perfet
tamente questa operazione, ma an
che il loro peso politico al con
gressq è notevolmente aumentato. 
Yen Chien-Ying, ministro della di
fesa, ha insistito sulla necessità di 
dotare l'e~ercito cinese di armi mo
derne, magari importandole, per re
spingere « qualsiasi aggressione » e 
quindi di dirottare sull'esercito mol
ti deì fondi di investimento. L'altro 
fatto che conferma questa ipotesi 
è l'affiancamento nel quadriµmvi
rato dirigente, Hua, Teng, Li, Yeh, 
cli Wang Tung-hsin, guardia del 
corpo di Mao, uno dei capi della 
milizìa popolare ed esecutore ma
teriale dell'arresto dei quattro. 

Ma ìl ruolo decisivo che le for
ze armate hanno nel difficile equì
librio cinese potrebbe nascondere 
una realtà che a livello internazio
nale sarebbe molto più pericolosa. 
La comiderazione cioè, per dirla con 
le parole di Yeh Chien-ying, che 
« la guerra è sempre più vicina e 
può scoppiare da un momento al
i 'altro » per cui i rifugi sotterra
nei, eccezionale esempio di mobili
tazione e consenso popolare, non 
sono più sufficienti, ancora tenendo 
fede al principio maoista secondo 
il quale « i popoli del mondo vo
gliono la pace, ma ]'imperialismo è 
causa di guerra, per cui bisogna 
stare attenti ». 

R. O. 
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Il volto 
della DC 
al potere 

Orazio Barrese e Massimo 
Caprara. L'Anonima DC, 
Feltrlnelli, 1977, pp. 293, 
L. 3.500 
L'appettito vien mangiando 

e a tutto ci si abitua: da un 
lato aumenta la voracità dei 
profittatori del pubblico de
naro e dall'altro l'opinione 
pubblica, ormai assuefatta a 
questo costume. non sembra 
più indignarsi. A sentire •• 
termine • tangente • il pen· 
siero corre a operazioni di 
sottogoverno piuttosto che a 
quelle più proprie della tri· 
gonometria. mentre I'• Insab
biamento • è un esercizio as
sai più In voga nel pieno 
centro della Roma minlste· 
riale che non una pratica te
rapeutica che si fa sulle 
spiagge. Ormai gli scandali 
fanno parte del nostro vivere 
quotidiano: il tempo pensa 
poi a trasferirli dalle pagine 
dei giornali a quelle del li
bri per consegnarli alla sto
ria. Questo libro vuole ap
punto essere • un sussidio di 
carattere storico e documen
tario alla ricerca sul modo 
di governare della Democra· 
zia cristiana, nei suoi rifles· 
si ideologici, culturali e pra
tici, sull'uso dei meccanismi 
istituzionali di controllo del
l'economia, sulla loro mano
missione•. 

La dimensione storica. di· 
staccandosi dalla polemica 
contingente, consente una 
collocazione di tanti episodi 
di corruzione nella dinamica 
politica e sociale di questi 
trent'anni. Si passa cosi dai 
primi episodi, che rivelano 
• un pizzico di fantasia fur
fantesca • , alla corruz one 
programmata sulla base di 
scelte generali di politlca 
economica Al di là dei mu
tamenti di stile. della rattl
natezza e della discrezione 
acquisiti in una lunga pratica 
di governo, rimane Immutata 
l'Insaziabilità e la tracotanza 
con cui uomini e gruppi del 
partito dominante gestiscono 
li pubblico denaro Certo og· 

gl appare addirittura patetico 
quell 'on. Guglielmone, titola
re di una miriade di cariche 
pubbliche e private, che nel 
1950 si rivolse. tra il risen
tito e il piagnucoloso. agh 
avversari: • Se voi aveste 
una famiglia numerosa come 
la mia non Insistereste tanto 
su questa storia delle incom
patibilità •. 

Oggi c'è sempre qualche 
modesta controfigura dispo
sta ad intascare le iperbo 
liche tangenti della Lockheed 
per conto di personaggi che 
preferiscono non esporsi. Dai 
primi scandali valutari di 
monsignor Cippico e di Giuf· 
frè • banchiere di Dio •, pas
sando per Fiumicino, banane 
e tabacchi, sino ai più re
centi scandali dei petroli e 
delle commesse militari, c'im
battiamo in una folla di mini
stri. alti funzionari, portabor
se e prestanome, rimasti im· 
puniti per le loro malversa 
zloni, mentre chi li ha de
nunciati non di rado è stato 
rimosso e perseguitato. 

La famiglia 
dei 
« tempo
rizzatori » 

G. Slrcana 

Pasquale Emanuele, Floccoro· 
sa, Libreria Palmaverde. 
Bologna 1977 (f.c.). 
Puntualmente E ma n u e I e 

torna a regalarci le poche 
scarne pagine di poesia che 
gli riesce di distillare dalla 
sua vita quotidiana e dalla 
sua esperienza di fabbrica. 
Come in •Publironiche • la 
sferza della satira politica si 
calava in una metrica scan
dita da una tecnica che nien
te aveva a che vedere con 
la tecnica del poeti e mol
to somigliava invece agli sti· 
leml del vocabolario tipico 
della vita industriale, così in 
questo • Fioccorosa • I gran· 
di temi della nostra vita po· 
litica quotidiana ritrovano la 
via per incanalarsi nel frase· 
rio della realtà tecnologica. 

L'Astrolabio qulndlclnale • n. 18 • 28 settembre 1977 

E' li modo tipico di Ema
nuele di rendere, senza fron
zoli (e direi perfino senza 
farne parola) uno dei contra
sti più stridenti del nostro 
viver quotidiano: l'acuto con
flitto tra il nostro essere uo
mini e Il nostro essere par
tecipi di una civiltà troppo 
spesso disumanizzante . Più 
che le parole di un critico 
valga un testo: nel volumet
to di Emanuele porta Il nu
mero sette e vale la pena di 
avvertire il ruolo perfetta· 
mente ambiguo che in tutta 
la poesia gioca la parola 
temporizzatori. 

Nella famiglie del temporiz· 
zatori Morotel (non ci sono 
pecore nere. (Tutti i tempo
rizzator1 Morotei danno affi· 
dabilità, [garantiscono lo stes
so passo, lo stesso standard. 
(Questo perché e monte di 
ogni singolo componente (ci 
sono molte qualità: cono
scenza d'esigenza, [d'impie
ghi sperimentazione, collau
do di un'attenta ricerca [di
stribuzione efficiente, buon 
servizio d'assistenza. [C'è la 
dimensione di una struttura 
organica [ci sono gli uo
mini per creare una fami
glia [di temporizzatori In 
gamb;i. Vantaggi di durata, 
alto potere legante, [rapida 
rotazione d'inserti, vasto cam
po d'applicazione [ a molti 
programmi. Perciò. quando si 
parla di TEMPORIZZATORI [il 
Moroteo è chiamato in causa. 

Una « nemica » 
dello stato 
nazista 

L. A. 

H.F. Peters. Mia sorella mia 
sposa, ed. Mondadori '77 
pag. 499 L. 5.000 
La prima edizione di que

sto libro risale al '62 e non 
è certo un caso se la sua 
ristampa coincide con la 
prossima uscita del film del
la Cavani • Al di là del be
ne e del male •. centrato ap
punto sulla figura di Lou Sa
lomè. Profitto commerciale a 
parte, leggere o rileggere 

queste pagine scritte dal Pe· 
ters, il massimo biografo del
la Salomè, è cosa quanto mal 
utile per chi voglia adden
trarsi con più sicurezza in 
quel fervido giro di anni che 
fu il primo '900, di cui Lou 
è una delle personalità più 
emblematiche. Il miglior me· 
rito di questo libro ci sem· 
bra quello di avere sottratto 
il 'personaggio' Lou. ad una 
pruriginosa curiosità ed aver· 
lo affrontato nella sua com· 
plessa interezza. 11 ritratto 
che ne emerge non è il so· 
lito clichè di donna bella e 
audace, collezionatrice di uo
mini e grandi nomi, ma è 
quello fedele di .una donna 
che vive con lucida passione 
il travaglio del suo tempo 
e incarna lo spirito inquieto 
e tormentato della crisi eu
ropea 

11 mondo delle sue amici· 
zie è senz'altro la parte più 
chiacchierata della vita di Sa
lomè. Si è così • banalizza
to • su quest'aspetto, da far 
credere che tutta la sua per· 
sonalità si possa circoscrive
re nel ruolo di 'amica' di que
sto o quel personaggio famo· 
so. Meno conosciuta invece 
è l'Incidenza che Lou ha avu· 
to nella vita e nella stessa 
formazione intellettuale di 
questi personaggi. Peters az
zarda, per esempio, che sen· 
za Il dolore di Nietzsche, se· 
guìto ai numerosi rifiuti di 
Lou, forse non sarebbe nato 
lo Zarathustra. E lo stesso 
dicasi per la migliore produ· 
zione di Rilke, che ha sempre 
visto in Lou: • il suo ponte 
verso il futuro •. La sua poe
sia degli ultimi quattordici 
anni. quelli tragici della se
parazione dalla Salomè, è ori
ginata in gran parte dalla di· 
sperazione per l'abbandono di 
Lou e per la delusione di 
non poterle vivere accanto. 

Nella sua vita non breve 
(morì a settantasei anni) la 
Salomè si dedicò allo studio 
di numerosissime discipline. 
Fu saggista. letterata. scrit· 
trice. giornalista instancabile 
ed esigentlsslma. Negli ultl· 
mi venticinque anni fu legata 
da sincera· amicizia a Freud, 
fatto questo abbastanza no
to. Meno noti invece I risul· ... 
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tatl di questo felice Incontro 
Dopo un prolungato periodo 
di studio della psicoanalisi, 
Lou divenne profonda cono
scitrice della materia, pub
blicò numerosi articoli e un 
libro su Freud, ma soprat
tutto divenne lei stessa psi
coterapeuta . Esercitò la sua 
professione per quasi un ven
tennio e fu lo stesso Freud 
ad aiutarla ed Incoraggiarla. 
All'indomani della sua mor
te, avvenuta nel '37. la Ge
stapo sequestrò tutti I suoi 
libri e tutti gli scritti. Fu bol
lata come 'nemica dello Sta
to'. In quanto sostenitrice 
della psicoanalisi. definita 
'scienza giudaica', 

F. Bussotti 

« La Germania 
non è 
l'Italia » 

li fascismo In Germania, 
Analisi svolta dal KPO - O 
'28-33. Jaka Book, 1977. L. 
3.500, pp. 264. 
• La Germania non è l'Ita

lia •. Con questa affermazio
ne la sinistra tedesca agli 
Inizi degli anni trenta si di· 
fendeva dall'accusa di Immo
bilismo politico nel riguardi 
dell'ascesa nazista e si ras
sicurava al tempo stesso 
contro le paure e I timori 
diffusi di un possibile av· 
vento del fascismo In Ger
mania. L'analisi che I social
democratici e I comunisti te
deschi facevano, ancorché 
corretta sul piano dottrinale 
e assolutamente coerente sul 
plano Ideologico, non aveva 
niente a che fare con la real
tà; come spesso succede a 
chi si affida alle previsio
ni rassicuranti l'ideologia 
piuttosto che alle scomode 
indicazioni della realtà 

Per la sinistra tedesca in· 
fatti l'ascesa di Mussolini era 
stata possibile per due or· 
dini di fatti: la borghesia lta· 
liana non era tanto potente 
e affermata come quella te· 
desca: la classe operaia ita
liana non era organizzata con 
la stessa solidità delle orga-
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nizzazloni proletarie tede
sche. Fatti, come si può ve
dere, ambedue reali , ma non 
produttivi di conseguenze sul 
piano storico nel senso indi· 
cato dall'ideologia. Come la 
storia del terzo Relch ha di· 
mostrato. Anzi, sul piano del
la dittatura, quella tedesca 
non solo è risultata più po
tente di quella italiana, ma 
ha anche annientato l'intera 
struttura organizzativa della 
classe operaia. 

Un'analisi diversa invece 
aveva svolto proprio in que
gli anni il KPD-0, il Partito 
Comunista Tedesco di Oppo
sizione, nato dopo l'espulsio
ne dal Partito Comunista Te
desco nel 1928. Il gruppo 
guidato da H. Brandler e A . 
Thalheimer svolse Intorno a 
quegli anni un'intensa opera 
pubblicistica finalizzata a un 
fronte unico delle sinistre 
per fronteggiare. l'avanzata 
del nazismo. Il KPD-0-venne 
allora definito come • oppo
sizione di destra • e non ot
tenne molto credito nel suo 
paese . Oggi il gruppQ Arbel
ter-politlk che ne rivendica 
In Germania l'eredità ha pub
blicato molti dei testi del
l'opposizione di destra, trat· 
tati in italiano dalla Jaka 
Book. Una lettura di questi 
articoli andrebbe consigliata 
non solo agli specialisti e 
agli storici, ma anche a quan
ti si dilettano di politica 
e sono oggi. giustamente, 
preoccupati. 

I rischi 
occulti 

S. A/ecci 

del! 'ideologia 

li Ponte, anno XXXIII, n. 7, 
1977, La Nuova Italia. 
L. 1.400. 
Anche quest'ultimo numero 

de li ponte, si apre con un 
editoriale del direttore Enzo 
Enriques Agnoletti dedicato 
alla bomba al neutrone. • La 
verità - scrive Agnoletti -
è che per evitare la guerra 
Il primo principio è quel lo di 
non crederci, di avere fiducia 

negli altri uomini • . Nello 
stesso numero inoltre scritti 
di A . Bascone. d1 L. F1glio
lia, di P. Onorato. di E. Camer
lenghi, A . Mango, G. Zagavio 
(Operazione Verrl-Anceschi: 
poesia uno due), G. Tellini. 
S. Salvestronl, M. Velho da 
Costa (Donne nella rivoluzio· 
ne). Da segnalare Infine la 
positiva recensione di Vitto
rio Foa al libro di Ouazza 
che cerca di illustrare i mo
tivi per cui la sua • Reslsten. 
za • è considerato un libro 
sovversivo e pericoloso. 

La guerra? 
Primo: non 
crederci 

L. Boneslo (a cura di) Nletz· 
sche: la critica della veri· 
tà, Zanlchelll Bologna, 1977, 
L 1.400. pp. 125. 
La Zanichelll pubblica In 

questi giorni altri tre volu
metti della collana LF • Let
ture di filosofia e di scienze 
umane •. Abbiamo segnalato 
su questa rivista positiva
mente la nuova collana del
l'editrice bolognese per I me
riti pedagogici oltre che di 
informazione. Penso che l'ap
prezzamento vada ripetuto 
anche per queste ultime pub
blicazioni curate da D Mes
sina • Bachelard: I segmenti 
della ragione • (si propone di 
introdurre alla scienza episte. 
mologlca del filosofo france
se), da U, Fablettl • L'ideo
logia del primitivo nell'antro
pologia contemporanea • e 
per Il libretto curato da Lui· 
sa Boneslo • Nietzsche: la 
critica della verità • . 

Ci vogliamo soffermare su 
quest'ultimo opuscolo perché 
ci sembra possa Illustrare 
sufficientemente i meriti e i 
rischi di questa Iniziativa edi· 
tarlale . • Con Marx e Freud. 
Nietzsche inaugura l'era del 
sospetto, insegna a guardare 
al di là delle asserzioni e 
delle pretese della cultura • . 
Con questa affermazione pro
grammatica il terribile ger
manico che solo una diaboli
ca propaganda nazista camut-

fò da guerriero e razzista, 
viene riproposto in una luce 
più • mediterranea • e aprica 
niente affatto di destra . La 
ripresa dell 'interesse per 
Nietzsche del resto è comin
ciata da una dozzina di anni 
e in questi giorni ha occu
pato le ribalte delle pagine 
culturali di molti quotidiani 
importanti; forse anche in 
coincidenza del prossimo 
film della Cavani. 

Si vuole cioè alludere al 
fatto che la moda dei ricu
peri, molte volte. non nasce 
da riletture attente, ma da 
agitazioni mondano-editoriali· 
culturali che creano notizia 
e interesse là dove a mala 
pena si ha conoscenza. Il ca
so di Nietzsche può essere 
emblematico: la rivisitazione, 
come oggi si ama dirs. è fat
ta quasi sempre a spese del
la criticità. Affermazioni co
me quella nicciana della mor
te di Dio e della fine della 
metafisica, non sono senz'al
tro la verità solo perché pri
ma erano state strumentaliz
zate da destra. Heldegger in 
• Sentieri interrotti • avanza 
una interpretazione riduttiva 
e realistica dell'annuncio nic
ciano. Studiosi appassionati 
come G. Colli non risparmia
no al filosofo tedesco insul
ti e critiche che ne mettono 
in discussione non la potenza 
folgorante del pensiero. ma 
il metodo e la sistematicità 
della ricerca. Oltretutto. è 
proprio vero che la • meta
fisica • è ormai debellata. 
Non esistono forse Rella no
stra cultura super-ideologiz
zata gli stessi germi della 
schizofrenica filosofia plato
nica? 

G Campi 
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