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Giorgio Candeloro 

Esce in questi giorni 

il quarto volume delta 
• . i • • • 

«Storia deliItalia moderna» 

di Giorgio Candeloro 

Moderati e democratic'! 
di fronte all'unita 

II lettore che si avvicina a questo libro ha la certezza di accedere a qualcosa di piu che un 
semplice «manuale»: pub essere sicuro di disporre di una esposizione storico-politica sulla 
fase conclusiva del processo di unificazione che h certamente la migliore tra quelle esistenti 

Col quarto volume de-
dicato agli anni 1849-1860 
la Storia dell'Italia moder-

na di Giorgio Candeloro (1) 
ha doppiato il difficile ca
po deU'unita d'ltalia, una .• 
meta ambita per uno stu-,' t 
dioso che circa dieci anni : 

or sono si pose al lavoro 
per attendere ad una sinte-
si aggiornata della storia 
italiana negli ultimi due 
secoli, un punto fermo im-
portante per chi ora debba 
accingersi a tracciare le -
linee di sviluppo della sto
ria dell'Italia unita. A que
sto punto costituisce un 
fatto non formale esprime-
te all'autore la gratitudine 
di quei numerosi lettori che 
ha meritatamente tro-
vato in questi anni un'ope-
ra che mette a loro dispo-
sizione uno strumento pre-
ciso di conosccnza e di in-
formazione, e l'apprezza-
mento di studioso per chi 
ha saputo, superando av-
versita e difficolta, di ogni 
sorta, conformare tutta la 
propria attivita nella rea-
lizzazione di quest'opera di 
lunga lena e di grande re- • 
sponsabilita civile. - . ^'• 

I nodi 
del processo 
Quanto sia benemerita 

un'opera come questa di 
Giorgio Candeloro in un 
paese quale PItalia che da 
tempo ha visto interrompe-
re il ricambio fra l'alta 
cultura specializzata e le 
sempre piu numerose leve 
e generazioni di nuovi let-
tori, e stato detto e ripe-
tuto piu volte anche a pro-
posito della pubblicazione 
di precedenti volumi, e non 
e qui che da ripetersi e da 
sottoscriversi, vorrei sol-
tanto aggiungere che Can
deloro, intanto ha potuto 
tenersi lontano dalla sugge-
stione delle « mode > o 
dalle conversioni improvvi-
se perche si e mantenuto 
fermo alia linea interpre-
tativa della storia italiana, 
che tendeva a ricollegare 
gli spunti e gli esiti miglio-
ri del pensiero democrati-
co italiano con le suggestio-
ni piu persuasivamente 
presentate in questi due 
ultimi decenni dalla sto-
riografia di ispirazione 
marxista e gramsciana. E, 
appunto per questo, appa-
re doveroso prendere ora 
lo spunto dalla pubblica
zione di questo quarto vo
lume per verificare le ca-
ratteristiche complessive 
dell'opera e osservare in 
quale misura esse siano ve
nule realizzandosi e di-
spiegandosi ncl suo corso. 

Questo quarto volume 
eonferma in pieno le carat-
teristiche positive che ave-
vamo cominciato ad ap-
prezzare nei volumi pre
cedent;. L'esposizione e 
sempre aggiornata sulla 
base degli studi piu * re
cent!; chi sa quanto sia 
stato dato alle stampe sul 
periodo conclusivo della 
formazione deU'unita italia
na proprio negli anni re-
centi delle celebrazioni cen-
tenarie pud comprendere 
l'intenso lavoro che questo 
aggiornamento e costato a 
Candeloro, tanto piu che 
egli predilige l'informazio-
ne aggiornata ma anche la 
conclusione meditatamente 
equilibrata 

La narrazione, svolta in 
forma piana e distesa, e 
accompagnata e intramez-
zata da citazioni frequent) 
di document! sempre per-
tinenti e assai spesso fre-
schi ed originali II lettore 
che si avvicina a questo vo
lume ha la certezza di ac
cedere a qualcosa di piu di 
un semplice cmanuale>* 
pu5 essere sicuro di dispor
re di una esposizione sto
rico-politica sulla fase con
clusiva del processo di 
unificazione italiana che e 
certamente la misliore fra 
quelle* esistenti, perallro 
non cos! 'numerose come 
Vimportanza del tema per 
la nostra tradizione nazio-

farebbe immaginare. 

II continuo riferimento al 
documenti, le frequenti di
scussion! delle tesi storio-
grafiche piu vicine o piu 
lontane nel tempo hanno 
il merito di portare il let-
tore assai addentro nel 
processo di ricostruzione 
del passato in un contesto 
nel quale la formazione 
deU'unita d'ltalia si presen-
ta come un fatto storico 
reale, fuori dai miti e dal
la retorica, conseguenza di 
azioni e tendenze contrap-
poste e non sempre conver
gent!. 

• Al pari che nel terzo vo
lume dedicato agli anni 
della rivoluzione nazionale 
1846-1849 la trama della 
narrazione di Candeloro 
per gli anni 1849-1860 e 
prevalentemente politica. 
Basterebbe osservare per 
averne una riprova che 
circa una meta del volume 
e dedicata ai poco piu di 
due anni che intercorrono 
dall'attentato Orsini all'an-
nessione dell'Italia meri-
dionale. I momenti centra-
li di questa narrazione so
no costituiti dalle fasi che 
gia da tempo il dibattito 
storiografico ha individua- • 
to come i nodi del proces
so unitarlo; la reazione"ne
gli Stati italiani e la po
litica cavouriana, la crisi 
del Partito d'Azione e la 
guerra di Crimea, la poli
tica europea e il duello fi
nale fra moderati e demo
cratic! per la egemonia e 
il controllo del movimento 
di unificazione. Probabil-
mente e legittimo porsi il 
problema se in un'opera 
come questa che giusta-
mente ambisce ad essere 
una storia dell'Italia mo
derns l'adesione al filo 
narrativo offerto dalla pro-
blematica risorgimentale 
possa considerarsi del tutto 
esauriente. 

La risposta a questi in
t e r r o g a t e resta consegna-
ta all'esame delle sezioni 
introduttive ai singoli ca-
pitoli che fanno da cornice 
alia narrazione degli a w e -
nimenti politici e nelle 
quali i riferimenti ai con-
temporanei sviluppi della 
storia europea si intreccia-
no con la individuazione 
del ritmo della storia ita
liana. Qui Candeloro met
te molto bene in evidenza 
implicazioni del nuovo 
corso storico apertosi nel 
1849, caratterizzato dalla 
sconfitta della rivoluzione 
democratica e da una im-
petuosa ripresa del capita-
lismo su scala mondiale. II 
significato e l'importanza 
di un fenomeno quale il 
bonapartismo del Secondo 
Impero. frutto e risultato 

proprio . di questo nuovo 
' corso storico, sono ad esem-
• pio assai bene- delineati e • 
. continuamente ten'uti pre-
' senti' nel corso della espo-
K sizione. Altrettanto, forse, 

non potrebbe dirsi invece 
per le ripercussioni non 
episodiche, ma generali, di 
questo nuovo corso storico 
sul complesso della storia 
italiana. Senza dubbio, ad 
esempio, Candeloro rispec-
chia il « risorgimentismo > 
degli studi italiani su que
sta fase della storia del no-
stro Paese nel secolo XIX, 
quando, fra tutte le diverse 
parti d'ltalia, fa oggetto 

1 quasi esclusivamente il Re
gno di Sardegna di una sto
ria a livello della societa 
civile, durante il «decen-
nio di preparazione >. 

Perche i 
moderati ? 

Le modificazioni nei con-
tenuti e nelle impostazioni 
che in questi anni tendono 
ad accomunare la cultura 
italiana alia cultura di tan-

_ £i altri paesi di Europa non 
. sono ..quasi ^neppure accen-. 
1 nate: eppure quella fase di' 

ripiegamento e parte inte-
grante del modo col quale 
si arrivo all'unita italiana, 
del c ricambio interno » che 
il partito moderato seppe 
effettuare e col quale assi-
curo la sua egemonia sui 
democratici durante il pro
cesso di unificazione. 

Nell'ambito, pero, di una 
impostazione sostanzial-
mente politica quale quel
la scelta da Candeloro per 
questo quarto volume, con 
la riserva* che egli espone 
nella prefazione di ripren-
dere successivamente i te-
mi della accumulazione ca-
pitalistica e della costruzio-
ne dello Stato, la storia 
italiana fra il 1849 e il 
1860 e trattata con estre-
mo equilibrio non disgiun-
to da giudizi improntati ad 
una energica fermezza in-
tellettuale. Per tutto il cor
so della narrazione si tie-
ne costantemente presente 
1'interrogativo del «per
che > della vittoria dei mo
derati e della sconfitta dei 
democratici. La risposta si 
articola nel senso gia svi-
luppato da Gramsci circa 
il progresso condizionato; 
ma profondamente motiva-
to che l'unita d'ltalia rea-
lizzata in quella forma eb-
be a significare. 

Candeloro insiste molto, 
a ragione, sulla maggiore 
omogeneita sociale del par
tito moderato rispetto a 

quello democratico (ivi, 
compreso, in questa omo
geneita, il fatto che il par
tito moderato fondasse la 

' sua forza su di uno Stnto 
efflciente e ' organizzato 
quale il Regno di Sarde
gna) e aggiunge di suo non 
poche osservazioni interes-
santi circa la consapevolez-

.za maggiore che i mode
rati ebbero delle caratteri-

• stiche di sviluppo della sto
ria contemporanea rispet
to ai democratici troppo 
sovente indotti a dimenti-
carsi -, dei limiti oggettivi 
entro i quali la loro ini-
ziativa pote svilupparsi an
che nel momento a loro 
piu favorevole, e cioe con 
l'impresa dei Mille nella 
primavera del '60. Mai pe
ro la risposta a quell'in-
terrogativo centrale va di-
sgiunta da un esame at-
tenlo delle alternative e 
delle contraddizioni: le pa-
gine sulla portata e sui li
miti della politica riforma-
trice cavouriana e sulla 
confluenza significativa, 
ma non profonda, fra l'ini-
ziativa garibaldina e il mo
vimento contadino meri-

• dionale ci sono parse in 
• cluesto senso fra le piu il-
• luminanti. Soprattutto, -pe

ro, esce chiarito da questo 
volume come un'analisi 
storica realistica non tra-
sformi la storia ne in un 
idillio ne in un tribunale. 
II grande progresso che la 
unificazione rappresenta 

nella storia del nostro pae
se non esclude la conside-
razione attenta di quelle 
contraddizioni della socie
ta italiana che erano impli-
cite nella conclusione del 
processo unitario. 

Ernesto Ragionieri 

*., 
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LA TRIENNALE 
concepita sotto il segno 
delVeufoyia neocapitali&ti« 
ca e diventata invece Voc-
casione per un esame di 
coscienza 

QUESTO 

E OGGI 
i -* 

IL TEMA: 
Preparativi alia Trlennale dl Mllano: I'ultima sala dull a sezlone lnternazionalc 

«tempo libero>? 

(1) Giorgio Candeloro, Sfo-
ria dell'Italia moderna, IV. 
Dalla rivoluzione na:ionale al-
VUnita, Milano. Feltrinelli, 
1064. pp. 575. L. 4.000. . 

Bisogna dare atto al consi-
glio di amminiitrazionc della 
Triermale di Milano di aver 
respinto la tentazione dl ab-
bandonarc per strada il tema 
del • tempo Hbcro - per sce-
gliere un aryomento meno 
impegnato e anche meno in 
contrasfo con I'atmosfcra di 
oggi. La tentazione era pres-
soche iTieyitabile: quando il 
Centra Studi dell'Ente propo
se quattro anni or sono quale -
tema della Tredicesima Trlen
nale il 'tempo Iibero», si era 
nel pieno del »miracolo» e 
del ' decollo - verso la ci-
vilta del benesxere. Tutto pa-
reva a portata di manor ple
na occupazionc, programma-
zione economica, liquidazione 
dei contrasti « storici » Word-
Sud e citta-campaona tec. ecc. 
Tambroni era alle spallc — 
ipotesi definitivamente can-
cellata — e l'unita fra le forze 
democratichc pareva • salda 
come mal prima d'allofa, dal
la Liberazionc in -poi. • Be
nesxere per tutti -, Si diccwa, 
come " sfida democratica * al 
comunismo. La decisione di 
dedicare la tredicesima Trlen
nale (che si aprira il 12 qiu-< 
gno prossimo) al «tempo li-' 
bero - nacque in quel clima,' 
fra le speraruc, le illusioni, 
la scienza e la fantascienza 
degli anni del boom. JVacque 
preceduta e accompagnata da 
un rinnovato interesse "> per 
studi c inchieste sdciologiche 
su questi « mistcriosi italiani' 
che in ' died anni avevano 
cambiato vol to al paese, e 

• nacque come ottmmtica ban-
diera da lanciarc al di Id di 
un ostacolo che stava gia per 
essere travolto. 

Poi il risveplio del dopo-
mlracolo ' e dell'involuzione 
politica: programmazionc eco- • 
nomica. legge urbanistica, ri-
forma agraria, piena occupa

zionc, ecc. ecc. — tutte cose 
che i sostenitori del primo 
centra-sinistra pensauano di 
avere gia in tasca — sono 
ancora oggi obiettivi incerti, ' 
almeno nel loro carattere de
mocratico. prima ancora cite 
lontani. 

Decidere di mantenere fer
mo il tema della Trlennale, 

' nella mutala situazione, vuol 
dire allora tentare di capire 
e aiutare gli altri a capire, 
cos'e che nel nostro Paese 
spinge a rinuiare continua
mente soluzioni che paiono 
mature, rivedere crlticamen-
te le ideologic, nate In frelta, 
insieme al boom, c — in un 
certo senso — trasformarc la 
manifestazione da rassegna di 
cose fatte, o in procinto di 
essere fatte, in rassegna di 
idee, in momento di riflcs-
sione e di lotta. 

Non sapplamo ancora, na-
turalmente, come questo- ira-

'vaglio si rlflettera) concrcta-'. 
menle nella jassegna: e certo 
perd che oggi — mentre in- • 
tert setfori produtftvi sono 
sottoposti al ricatto dei licen-
ztamentt — il solo parlare di 
» tempo It bero » rappresenta , 
non pi& apologia di una ci-
vilta del benessere che il neo-

, capitalismo porterebbe con 
se, e neppure soltanto sacra- • 
santa denuncla di ci5 die di' 
vee'ehio, di logoro, di anacro- . 
nistlco, c presente ancora ncl 
nostro Paese; ma vera e pro
pria * provocazione » verso 
tutta la societd italiana. e an
che verso i /acilj profeti del 
boom per tiUti. 

La Triennale pud essere 
dunque un momento inferes-

' sante di quel complesso • esa-
• me di coscienza • che gia FI 
avverte in quelle zone del 
Paese che piu avevano pun-
tato sul centro-sinislra • (in 
posizione di acomunismo' se 

non di anticomunismo) come 
sulla strada storica e obbli-
gata del progresso e della de-
mocrazia italiana. Pub. in par-
ticolarc, aiutare a capire die 
affrontare i problemi del tem
po libero slgnifica di ' fatto 
affrontare I problemi del tem
po di ' lavoro, e cioe delle 
strutture economichc, del 
' sistema ». 

Non e — sia chiaro — che 
si voglia qui negare Vcsisten-
di di uno specifico terreno, 
relativamentc autonomo di 
lotta ideale e sociale attorno 
ai problemi del tempo libero 
(basti accennare al crescente 
peso defjli strumentl cultura- . 
li di massa — TV, cinema, • 
industrta cditoriale, rotocal-
chi) ma oggi — proprio per 
Tinuolurione economica e po
litica in atto — e evidente che 
parlare del tempo libero si-
gnifica, di fatto, affrontare 
una serie di questioni che in-

"vestono subito le strutture del 
> Paese: in altri termini, dire 

" riduzione dell'orario di lavprb ' 
a parita di salario. trasporti, 
aree /abbricabili ed aree t?er-
di, motorizzazionc, ecc, & 
quanto dire politica di pro-
grammazione economica, po-
tere dei sindacati nelle azien-
de, leyoe urbanistica, nuora 

" politica dei consumi, ed an-
" die scuoln per tutti e * auto-
noma -. Ente Regione, ecc. 11 
dibattito si fa piu concreto: 

• • riformatori » e - ammodcr-
natori » si fronteggiano » den-
tro ' alle cone. 

Fra il 1960 e il 1963 — j;li 
anni nei quali le ideologic 
neocapitalistiche avevano avu-
to qualchc fortuna — la di-
scussionc e lo scontro si frano 
di fatto limitati ad ulcuni 
problemi partieolart; industria 
culturale ed alienazione, tem
po libero e lotta di clatse, 
come se la marcia, quel par-

Peru: il paese 
del tragico match 

del 25 maggio 

•.IMA 
dietro la facciata 

Tra le d:eci capitali del 
Sud America. Lima — la 
citta che il tragico match 
del 25 magg;o ha portato in 
primo p.ano nella cronaca 
- M a piCi antica. se si 
esclude Qu.to. che era gia 
un villaggio indio all'epoca 
della conquUta spagnola. La 
costrul nel 1535 Franc-.sco 
Pizarro. sceso al mare depo 
aver completato sulle Ande 
rassogRettamento degli In-
cas. per fame la capitale 
della - Nuova Spagna -: e 
in es>a Pex-guardiano d. 
porci d'Estrcmadura mvesti-
to da Carlo qu.nto di pieni 
poier. come - governatore e 
cap'.tano generale del Peru -
fin) tragicameme sei anni 
dopo. sotto ' i colpi degli 
uominl del suo ex-luogote-
aente * Diego de ' Almagro 
Lima fu poi. per tre secoli. 
la fastosa e ricca capitale 
dei vicere. e. piu Urdi U 
seggio di Simon Bolivar e 
U centro propulsore del suo 
d.segno di una Lega di (i-
bere Repubbhche 

Quattro secoli dopo l'av-
ventura di' Pizarro e cento-
trentotto anni dopo I'msuc-
cesso delleroe deH'.nd:pen-
denza Lima • e. con U suo 
mil lone e meno o quasi di 
abitanti la i teru citta del 
continents. Nella sua catte-
drale. testimonianza di anti-
chl splendori. una bara di 
cristallo accoglic lo schele-

tro del conquistador, e nella 
citta vecchia restano mtatte 
tra i flori le dimore dei ca-
valieri con i loro polios 
andalusi. i balconi di legno 

• scolpito e i ferri battuti. del-
, l e ' finest re Ma i terremoti. 

frequenti nella storia della 
citta e il cemento armato. 
aopraggiunto a far loro bar-
riera. hanno mutato il volto 
della c.tta Massicci ed.flci 
- alPamencana - e invaden-
ti pubblicita lumtnose fab-
bnche tesslli * e alimentari. 
un trafflco tumultuoso som-
mergono le vecchie case ad 
uno o due piani. Lima ha 
lussuosi quartieri residen-
ziali alberghi sulle cui ter-
ratze atterrano gli elicotte-
n. cinque stazionl televlsive, 
venticinque stazioni radio e 
uno stadio — e stato ricor-
dato nei giorni scorsi — tra 
i plo modern! deirAmerica 
latina Cos) gli altri centn 
mdustriali. i giacimenti pe
trol if eri le piantagionl di 

" cotone e di zucchero moder-
namente sfruttaie dpJla ri-
itretia fascia costiera che si 
allung3. -per tremila ^chilo- • 

/ metru ai - p.edi delle Ande 
offrono la imm.Tgine di un 
pnese progr«»dito 

Ma la costa — dove vivo-
no su un ottavo appena della 
•tuperflce nazionale quasi tre 

• mil'.onl di peruviani — e 
soltanto li facciata del pie-
se, II - corpo - e nella Sier
ra, l'lmmens a regione com-

, prcsa tra le due cordigliere 
andlne che osp'.ta oltre sette 

.milioni di persone. e nella 
montana, ancor piu estesa — 
pari a meta della superfleie 
totale • — ma popolata • da 
poco piu di un milione di 
individui: selvosa solcata da • 

. innumerevoli flum; e mac-
. cessibile se non ' per via 
, aerea. rimasta qu-.nd: " a: 
' margini della v.ta nazionale . 

La Sierra, dunque e quel
la che piu conta E qui vige 

• tuttora. nelle forme piu op-
• priment:, la legge feudalc 
che i conquistatori • imposp-
ro agli indios, dopo averli 
jpogliati delle ricche e fer-
t;li terre che essi coltivava-
no in comunita Su quelle 

• terre. monopolizzate da • un 
pugno di latlfondisti il piu 
potente dei quali e la Chie-

, sa. lo -tndigeno- suda dal-
I'alba al tramonto. a parti re 
dall'eta di dieci anni. su-

' persfruttato e sottoalimenta-
to. per una 5 paga di 20-40 
cenraros (qualcosa come sei 
lire): chiedendo aiuto al-

11'alcool e alia coca per af-
' frontare la fatica a 3000-5000 
metri d: altezza con d tren-
ta per cento delle calorie che 

. costuuiscono il minimo w 
tale rtconosciuto. La - sua 

• vita dipende per Intero dal 
padrone, il quale ne compe-
ra c vende i flgli por ca-
mionadas e ne puniice la 
ruga con la prig.one. Ne 

migliore e la sorie dell'indio 
minero. che strappa alia 
terra • il rame. largento. 
I'oro, U tungsteno. il vana-
dio. il piombo e lo zinco 
per U misero salano delle' 
compagnie straniere. la Cer-
ro de Pasco cor p. la A me- • 
rican Smelting and Refining 
Corp, la Newmont Mining-
corp e le altre. . ~ • v 

Quali proporzioni abbia lo ' 
squilibrio tra reg:one e re- , 
gione e detto con eloquenza , 
dalle cifrc se sulla costa il ; • 
reddito mensile per abitante ' 
e d: 6.071 soles (un sol vale . 
circa ventidue lire), neila • 
Sierra esso scende a 2 007 e 
nelPovest a 1077 soles Ma 
anche cjiteste cifre sono in- t; 
gannevol', dal momento che 
non tengono conto dello 
squilibrio. ancor p.u im-
pressionante. esistente nella 
proprieta delle nsorse na- ' 
zionali e, conseguentemen-
te. nella ripart.zione del red
dito Xell'agricoltura che' 
Impiega U 60 per cento della 
popolazione attiva n.4 per 
cento di questa possiede 
1526 616 ettan. pari al 63 
per cento della terra colti-
vata. 

Nel settore minerano. che 
e la parte fondamentale del-
llndustna. U domimo ded 
monopoli stranieri e soprat
tutto americani. e pressocche 
assoluto. e c:6 che resta e 
nelle manl di poche ccntinaia 

di famiglie peru\-iane. Cos). 
l"uno per mille della popola-
z.one attiva gode d; un red
dito mensile di oltre 100000 
soles e il 4 per mille di 8 000. 
mentre il duecento per mil
le pub contare solo su 1.500 
e il 223 per mille su 650 so
les: infine. il 567 per mille 
— e cioe pifi della meta del
la popolazione — h3 appe
na 120 soles (meno d; 2 700 
lire) mensili . • 

' Tutto ci6 sta ad * indicare 
quanto sia fragile la faccia
ta della Lima - modern* -
e - pulsante di vita - e del
le aree - sviluppate •» del li-
torale e quali esplosivi con
trasti travagl'.ano la societa 
che es?a nasconde: una so
cieta dove set:e mJioni di 
persone ignorano la carne, 
U latte. le uova come cibo. 
dove il consumo medio di 
calone e pari al 48 per cen
to del minimo vitale, dove 
sessantadue bambini su cen
to muo.ono prima del quin-
to anno e dove I'analfabeti-
smo sflora il cinquanta per 
cento della popolazione In 
essa. 1 bracclanti delle pian
tagionl - esportatricl -. che 
lavorano per una paga gior-
naliera d; pochl toles. e i 
salariati della Standard Oil 
nei centri petroliferi del 
nord possono apparire . dei 
privilegiati rispetto agli in
dios della Sierra. - Ma un 
abisso separa gli uni • fjli 

al:n. e con loro i sottopro-
letari delle borgate limegne, 
dove si stipa. in condizio-
ni disumane di vita, meta 
della popolazione della ca
pitale — blanch! dudosos, 
meticei di ogni sfumatura. 
profugh. dalle Ande — dal
la - oligarchia - del " sangue 
e del danaro che possiede il 
paese 

Per oltre un secolo. i regl-
mi che questa ha espresso — 
d.ttature aperte come quelle 
di Leguia o d. Odria o go-
verni - democratici • come 
quello di Manuel Prado. uno 
degli uomini piu ricchi del 
Peru — sono stati in grado 
di assicurare la continuity 
del s'^tema contro la spin-
ta rivolurionaria delle mas
se. grazie ai servig: di una 
polizia strapotente e spie-
tata come quella che ha 
sparato due domeniche fa 
alio stadio. Nel giugno scor-
so. la serie si e interrotta con 
1'elezione alia presdenza di 
Fernando Belaunde Terry, 
il quale ba promesso al pae
se. nel suo discorso di ui-
vestitura. che - gli ultimi sa-
ranno i pr.ml -. Ma Belaun
de. condizionato da una mag-
gioranza • parlamentare osu-
Ie, e riuscito ad impostare 
soltanto alcune timide rifor-
me: troppo poco per una 
- societa-vulcano -. t 

Ennio Polito 

tlcolare tipo di marcia, verso 
il * benessere » fosse un fatto 
irreuersibile, e non restasse 
dunque die tentare di stabi-
lire quali potranno essere 
nella societa die si prepara, 
i nuovi nemici dell'uomo. Da 
qui lo scontro sulla cultura dl 
massa accusata dai cattolici di 
* scristiantezarc * la societa, 
dai liberal-radical! di toglie-
rc all'uomo ogni autonomia 
anche nella sua vita priuata e 
culturale, e da varl pruppi 
di « sinistra «, di addormenta-
re la coscienza di classe, eli-
mlnando cosl ogni ipotesi au-
lenticamente riuoluzionaria. 11 
nemico veniva individuato ncl 
processo di - meccanizzazione 
c dl automazione che inveitc 
ogni aspetto della vita nmann, 
dalla fabbrica al Paese, indi-
pendentemente dall'assetto so
ciale. dai rapporti di produ-
zione c di classe. 

Oggi (ed e qui che atten-
diamo, all'appuntamento, ol
tre alia Triennale, il Conve-
gno internazionale sul "tempo 
libero » die si apre il 4 giu
gno all'Umanitaria) il dibatti
to sui principl viene a colle-
garsi naturalmente con quello 
sulla politica di programma
zionc democratica e, cadute 
le illusioni sul <• progresso sen
za avventure . , troua un n.uo-
vo inccntivo a misurarsi con 
I'aspelto piii originate della 
realta italiana di oggi: la vi-
gorosa spinta al progresso 
presente nel nostro paese, una 
spinta fatta di una vita de
mocratica di base che si arti
cola nei partiti, nei sindacati, 
nei circoli culturali, ricreativi. 
sportivi, nelle mille organiz-
zazioni di cutcporia, cosl da 
rappresentare una vlvente al-
ternativa ad ogni ipotesi di 
* massificazione -. di * intc-
grazione - totale dell'uomo, 
alia macchina oggi e nell'era 
della automazione. 

Non a caso, a poco a poco, 
si e andato vanificando an
che un altro tema caro agli 
ideologi del tempo libero: 
quello di una pretesa tnsii/-
ficienza del movimento ope-
raio (c, sul piano ideologico, 
del marxismo) ad affrontare 
I problemi non connessi al 
momento della produzionc. 
Se. da una parte, l'importanza 
dello scontro di classe nella 
fabbrica, come elemento dc-
cisioo nella lotta per Vaffran-
camento dell'uomo anche per 
quanto riguarda i problemi 
della -•societd civile-, apparc 
oggi sicuramente riconferma-
ta (basti accennare qui al-
I'importanza che ha avuto, 
per i Tisultati raopiunti e per 
le prospettice aperte, la lotta 
dei metallurgies, I'aspctto 
nuovo, e caratterizzante della 
realta italiana, e dato — d'al-
tra parte — dalla presenza di 
una classe operaia che ,non 
e arroccata neirazienda, ma 
che e presente. con una pro
pria politico e propri obiet-
tiv'u anche nel • momento del 
consumo ». 

Certe insuf/icienze, anche 
gravi. ci sono, il tessnto de
mocratico della societa ita
liana e andato sicuramente 
allentandosi in questi ultimi 
anni ma i con questo movi
mento operaio e con questa 
- citalita - democratica. col 
concreto svolaimento. insom-
ma, della via italiana at so-
cialismo (e coi contenutt de
mocratici di questa via) che 
occorre fare i conti. 

Non va dimenticato. insom-
jna, che la situan'one italiana 
e caratterizzato dalla presen
za di un movimento demo
cratico che si batte dentro 
alle strutture del Paese per 
* trasformarle -. nella fabbri
ca per la riduzione dell'orario 
di lavoro a parita di salario 
(e oggi per impedire Vozio 
coatto della disoccupazione e 
ogni politica di btocco o di 
contenimento del salario). nel 
Paese per una diverse polt-
tica dei consumi e deal; in-
vestlmenti, e anche. contem-
poraneamente — e non *enza 
successo — perche I grandl 
condUionatori dell'uomo. i 
-mostri. dell'industria cul
turale — TV. cinema, edltoria 
di massa ecc — siano a loro 
volta condteionati dalla demo-
crazia 

Non * certamente una bat-
taplia facile: ma eslste un'al-
tra strada per portare avanli 
la battaolla per Vaffranca- \ 
mento di tutte le ore del
l'uomo? * 

Adriano Guerra ; 

II clero 
di riserva 

Coll'cloquentc titolo II cle
ro di riserva, l'editore Feltri-

. uelli pubblica un ampio sag-
gio (310 pagg.. L. 2.800) di 
Gianfranco Poggi, eluborato 
originariamente come disser-
tazionc di laurea per il dotto-
rato in sociologia prcsso la 
Universita di California. Ber
keley. Eloquentc, diciamo, 
questo titolo, perchfe esso rias-
sUme sinteticamente la con
clusione a cui l'A. giuhge 
dopo avcro ebaminato, dal-
l'angolo visuale della » socio
logia dell'organizzazione •», la 
vitalita, il funzionamento, gli 
scopi deirAzlone Cattolica 
Italiana. La * sociologia del-
l'organizzazione -» e uno dei 
settori piu nuovi e recenti 
della ricercn sociologica: e 
forse, un settore nel quale i 
limiti e le insufficienzc della 
disciplina emergono e si ri-
velano in modo particolar-
mente acuto. 

L'oggetto della ricerca — 
1'Azione Cattolica Italiana — 
prende la mano al sociologo. 
che. n quanto si apprende 
dal libro stesso, e stato, un 
tempo, membro, e membro 
attivo, deU'orcanizzazione che 
ora intende studiare con 
scientifico distacco: cosicche 
quelle che a rigore dovrebbe 
essere un difetto del saggio — 
Tintcrvento appassionato nel
la storia e nelle vicende del-
I'ACI sotto la presidenza Ged-
da — diventa a nostro avviso 
il suo maggior pregio. Perche 
al di sopra degli schemi della 
sociologia, ne viene al lettore 
un quadro abbastanza indi-
cativo della crisi a cui Pazio-
ne combinata di Pio XII. del 
Sant'Uffizio e del prof. Ged-
da avevano condotto I'Aziona 
Cattolica Italiana tra il 1949 0 
il 1958, e specialmente negli 
ultimi anni di quel periodo. 
La pretesa di avere neH'ACI 
uno strumento. quantitative 
piii che qualitativo. di pene-
trazione nella societa italia
na di lotta politica piCi che 
di Iievitazione della vita re-
ligiosa. di richiamo alia di
sciplina e aU'obbedienzn pio 
che alia riflessione spirituals 
e all'iniziativa apostolica; la 
pretesa — insomma — di rea-
lizzare attraverso l'ACI un 
dominio indiretto ma pesan-
te. rozzo, autoritario sulla 
societa moderna. piuttosto che 
un contatto nperto con essa, 
ha fatto s! che TAC1 entrasse 
in una difficile crisi di pro-
spettiva, che si e ripercossa 
nella sua vita culturale e in 
quella organizzativa. Di quella 
crisi, lo stesso libro del Poggi 
e, oltreche uno ?;udio. un do-
cumento e una T^.timonianza. 
E* vero che altre opcre ave
vano gia, a dar prova di que
sta crisi Ma la documentazio-
ne che ne da il Poggi <che ha 
partecipato nel lD.^-'SS a una 
inchiesta condott* sull'ACI dal 
prof. La Palomba-a per conto 
del Social Science Research 
Council) appare probante e 
convincente anche perche. ap
punto, c accompagnata da una 
soffcrta esperienza personate, 
non del tutto superata, ma 
anzi resa piu evidente dallo 
sforzo di valutarne » scientifi-
camonte -. a posteriori, le ra-
gioni. 

Non per ca^o, l'editore ci 
presenta il volume (sui ri-
svolti della sovrncoperta) co
me un discorso apert-j sui pro
blemi del Conoiho Ecumenico 
Vaticano II •> del papato di 
Giovanni XXIII In verita. al-
cuni nspetTi dei problema poli
tico della Chiera del 1958, o 
del problem.-! teD'-off''-.? del lai-
cato anccra d-v/anti ?.! v'or.«-i-
lio. saranno oompresi megho, 
dai profan;. dopo la lettura 
di questo saggio. . 

a. c 


