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A proposito delta «scheda bianca» 

Astensionisti 
di ritorno 

la borghesia, che ha sempre avuto bisogno 
li fabbricare una caricatura del marxismo per 
combattere il marxismo, spera che certe indi-
nazioni «rivoluzionarie» introducano compor-
tamenti qualunquistici nella classe operaia 

La sezione dl Schio della 
cosidetta federazione dei 
« marxistileninisti > ha fat-
to distribute volantini che 
invitano operai, contadini e 
studenti a boicottare le pros-
sime elezioni politiche. La 
consegna di questa sezione 
terribilmente « rivoluziona-
ria » 6 la seguente: « Annul-
lare la scheda con parole 
d'ordine rivoluzionarie co
me: Viva Lenin, Viva Stalin, 
Viva Mao, Viva la rivoluzio-
ne proletaria ». 

La notizia e stata pronta- | 
mente diramata dalla agen-
zia ANSA e la stampa bor-
ghese l'ha riportata con evi-
dente compiacimento. Lungi 
dairimpressionarla questa ri-
voluzione nominalistica la 
Interessa molto. E piu che 
altro le interesserebbe che 
le schede andassero annulla-
te, che gli operai — magari 
In nome dei classici — si ri-
tirassero dalla lotta politica, 
che quantomeno i rapporti 
di forza tra i partiti r'tma-
nessero congelati alio statu 
quo. 

Noi non troviamo per 
niente strano che i giornali-
sti della Confindustria os-
servino con curiosita questa 
variante dell'astensionismo. 
Troviamo assai logico che cs-
si accarezzino dolcemente 
questa specie di « marxisti
leninisti » e che li incorag-
gino e li aiutino a propaga-
re le loro parole d'ordine. 
Essi non potrebbero spera-
re di meglio che introdurre 
comportamenti qualunquisti
ci nelle file della classe ope
raia e questa volta non in 
nome di Guglielmo Giannini, 
ma addirittura in nome di 
Lenin. 

La borghesia ha sempre 
avuto bisogno di fabbricare 
una caricatura del marxismo 
per combattere il marxismo. 
Una tale caricatura viene 
commercializzata e offerta al 
consumo per un altro genere 
di divulgazione reazionaria. 
In breve: la Confindustria 
ha scatenato le piu tremcn-
de repression! nelle fabbri-
che, ma non ha vinto la re-
sistenza operaia; la DC ha 
mohilitato nella < lotta al 
comunismo > tutto l'arsenale 
del terrorismo ideologico, 
ma non ha vinto il PCI no lo 
ha costretto a ripiegare. Pic-
coli e Rumor vedono che il 
•cozzo frontalc > non da 
frutti perche in effetti il 
« prnblema del comunismo » 
f nel carattere operaio del 
partito comunista. O la bor
ghesia riesce a dissociate gli 
operai dai cnmunisti oppure 
pcrde la sua battaglia per la 
egemonia. 

Cnnosciamo le diverse fa
st di questa operazinne: nel 
linguaggio quarantottcsco il 
comunismo viene presenta-
to come un fenomeno extra-
nazionale e il PCI come una 
filiazione della «centrale 
moscovita». Quindici anni 
dopo la DC deve raccattare 
1 cocci di questa diversione 
antisovietica e legittimarc il 
suo <primato» contestando 
le raqioni del PCI. Le tecni-
che di persuasione divcntano 
piu « occulte », gli slosans 
della propaganda ufficiale 
fanno centro sulle norita 
dcllo sviluppo neocapitalisti-
eo rispetto alle quali si vuo-
1e accreditare il bozzetto di 
un PCI « arcaico * e di una 
DC «ventenne». E' il piu 
grande disastro della SPES, 
perche i comunisti guada-
gnano un milione di voti. II 
leit-motiv che corre oggi e la 
• crisi del comunismo », ma 
una • crisi • — ecco la novi-
th — «vista dall'interno» 
della nostra dottrina e della 
nostra politica. 

Civettano con 
i « classici» 

Da un po* di tempo la 
•tampa e l'editoria borghesi 
•i sono messe a civettare con 
I testi dei classici secondo 
un metodo che non appar-
tiene ai classici ma all'in-
dustria degli elettrodomesti-
ci ed affini. II pensiero di 
Marx o di Lenin o di Mao 
gira sul circuito commercia-
le condensato in pillole di 
facilissima e innocua dige-
stione. Dopodiche i ragaz-
zotti di Schio che hanno 
comperato citazioni di Lenin 
dalla industria culturale bor-
ghese ma non hanno speso 
un minuto solo a capire la 
rivoluzione russa o la rivo-
luzione cinese, vanno a dire 
agli operai: • Vedete?, que
sta non e la politica del PCI, 
! cnmunisti non sono piu co
munisti » ecc 

Non si fa fatica a com-
prendere come il dogmati-
smo del prodotto culturale 
standardiz/ato possa Iusinga 
re il «consumatore > che 
non si csercita alia dialctti-
ca e rifugge dalla storicizza-

Vediamo in ci6 uno 

I leaders socialist! di fronte al clamoroso fallimento del riformismo 

dei risvolti del radicalismo 
piccolo-borghese che si ap-
paga di < istanze morali» e 
le appoggia ad una rigida 
costruzione idcologica. Non-
dimeno, qui non si tratta 
soltanto della ingenuita di 
qtiesti « marxisti-leninisti » 
che si sono battezzati male, 
ma di una falsa alternaliva 
che viene dalla borghesia co
me tale e che la borghesia 
cerca di popolarizzare nella 
classe operaia. Che cosa 
vuol dimostrare agli operai 
la pubblicistica borghese? 
Essa vuol dimostrare che la 
rivoluzione socinlisla e ipo-
tizzabilc soltanto come esplo-
sione aiacobina e che ogni 
altro progetto rivoluzionario 
e in realta « revisionismo », 
«mistificazione» ecc. Ma 
questo in realty e un ricatto. 
E' fin troppo facile alia 
stampa borghese provare che 
oggi, nei paesi di capitalismo 
avanzato, la presa del potere 
non si configura come la 
presa dello Smolnj. 

La dimensione 
politica 

Date queste premesse al-
l'operaio non resterebbe che 
Talternativa di accettare il 
quadro attuale dei rapporti 
di classe o di tenersi in pe-
renne allenamento per lo 
scoppio finale di tutte le 
contraddizioni del sistema. 
Nell'uno o nelPaltro caso e 
la dimensione politica che 
viene negata: l'operaio vie
ne esortato a diventare o un 
« integrato » o un profeta di-
sarmato che non partecipa 
alia vita pubblica, che non 
vota, che non si organizza, 
che rifiuta la nozione del 
partito. Un essere cosl di-
sperato e isolato e il « rivo-
luzionario» piu subalterno 
che possa esistere perche gli 
viene a mancare sotto i pie-
di il terreno stesso dello 
scontro: lo Stato, l'organiz-
zazione del potere, Papproc-
cio con le contraddizioni in-
time, materiali, del sistema. 

Se stessimo fermi a una 
interpretazione libresca dei 
maestri potrebbe bastarci ri-
battere ai « marxisti-lenini
sti » con le parole che Lenin 
indirizzava contro l'astensio-
nismo di Bordiga: « Si dice 
che il parlamento e uno stru-
mento del quale si serve la 
borghesia per ingannare le 
masse. Ma questo argomento 
deve essere volto contro di 
voi: esso si ritorce contro le 
vostre tesi. Come mostrere-
te alle masse effettivamente 
arretratc e ingannate dalla 
borghesia il vero carattere 
del parlamento? Come de-
nuncerete tale o tal altra 
manovra parlamentare, la 
posizione di tale o tal altro 
partito, se non entrate nel 
parlamento, se siete fuori 
del parlamento? Se siete dei 
marxisti dovete riconoscere 
che i rapporti di classe, nel
la societa capitalistica, e i 
rapporti tra i partiti sono 
strettamente legati. Ripeto: 
come dimostrerete tutto que
sto se non siete membri del 
parlamento, se rifiutate di 
svolgere un'azione parla-
mpntare? ». 

Ma il fatto e che non ba-
sta cercare nei testi i sup-
porti della propria azinne 
politica. II metodo che Le
nin e Gramsci ci consegna-
no e quello di leggere an-
che tra i sassi della nostra 
storia. di cercare da noi do
ve stanno le contraddizioni, 
chi e il nemico da battere, 
chi e l'allcato, quali ohietti-
vi — tali da suscitare non il 
rifiuto morale ma la lotta 
di classe — anticipano con-
cretamente. quotidianamen-
te. la nuova possihile orga-
nizzazione della society. 

Limitarsi a «gridare» 
Pohiettivo finale puo servire 
tutt'al piu a sedurre una 
« opinione » operaia, non ad 
associare gli operai in oppo-
sfcione. Se l'operaio non im-
para a modificare la sua 
condizinne immediata, non 
puo battere Ronomi e la 
Confindustria. non puo cor-
rodere e spezzare le struttu-
re esisfpnti Ma questo d 
un salto di co«rienza che 
nessuna predicazione mille-
narista pu<S aiutare se un 
•intellettuale collettivo» non 
agisce in tutte le sfere della 
societa civile e della socie
ta politica. Se la classe ope
raia ha una sua idea dello 
Stato deve essere cosl « adul-
ta » da produrre fin d'ora, 
dentro questo Stato, i primi 
dement i di una organizza-
rionp SMveriore. Senno e 
condannata ad una pura e 
semnliro testimonianra che i 
• manciMi-leninisti. di Schio 
potranno anche scambiare 
per • coscienza rivoluziona-
ria • ma che c, nella prati-
ca. una delega innocente al 
potere borghese. 

Roberto Romani 

II dramma della sinistra danese 
A Copenaghen tutto odora di sconfitta - L a socialdemocrazia ha perduto le elezioni ed ha trascinato con se nel crollo lo schieramento 

di sinistra - L'elettorato non e piu disposto a sottoscrivere etichette socialiste senza programmi socialisti - I giovani e il « vuoto ideale » 

Dal nostro inviato 
DI RITORN'O DA 

COPENAGHEN, aprile 

Da queste parti tutto odora 
di sconfitta e di decesso, co
me in una casa dove il mor-
to sia stato tolto dl fresco, 
e e'e ancora traccia di la-
crime e di Mori funebri. La 
socialdemocrazia ha perduto 
le elezioni e il governo, il 23 
gennaio '68, e ha trascinato 
con se, nel crollo, tutto lo 
schieramento di sinistra: il 
partito di Larsen e quello di 
Moltke, formatosi a dioem-
bre, in una notte, con l'ala si
nistra scissionista del Social!-
stik Folkeparti. Solo il PC 
danese. ha guadagnato qual 
che migliaio di voti, ma non 
sufficient per dargli un seg-
gio nel Christiansborg. L'ab-
braccio che il Socialdemokra-
tiet aveva dato a Larsen, do
po le elezioni del '66 — allor-
che la socialdemocrazia perde-
va sette seggi ma il S.F. balza-
va a 20. creando cosl le con-
dizioni di una maggioranza — 
ha finito con l'essere una 
stretta soffocante. 

II S.F. di Larsen ha vlsto 
formarsi nel suo seno una si
nistra ribelle e vigorosa che 
l'accusava di subordinazione 
ad una politica economico-fl-
nanziarla tradizionale. e di ac
cettare Patlantismo di Drinci-
pio del Socialdemokratiet. Do 
po 14 mesi di collaborazione 

— basati sulla formula di 
un accordo programmatico bi-
partitico che dava alia social
democrazia 11 governo e al 
S.F. il controllo su di esso at-
traverso una commlssione a 
due — gli scissionisti di Lar
sen votando contro il gover
no lo fanno crollare. 

Alle elezioni indette subito 
dopo si presentano cosl tre 
partiti di ispirazione sociali-
sta: il Socialdemokratiet, il 
S.F. di Larsen e il nuovissi-
mo V.S. (Venstra Sozialister-
ne sinistra socialista) di Mol
tke. Perdono tutti e tre: 1 
sooialdemocratici ci rimettono 
sette seggi, Larsen scende da 
20 a 11 dPDUtati P 1 SPI do 
putati scissionisti di Moltke di-
ventano quattro. I radicali 

MOSCA. 8. 
c Luna 14» continua re-

golarmente il suo volo ver
so il satellite della Terra. 
A bordo tutto funziona bene. 
Si tratta. come e noto, di 
una stazlone automatica de-
stinata, forse, a raccogliere 
informazlonl sulla atmosfe-
ra Intorno alia Luna, in vi
sta dei futuri voli pllotatl. 

II comunlcato ufficiale sul
la nuova impresa spazlale 
sovietica e cauto e parla di 
c esplorazione scientif ica del
lo spazlo clrcoslanle la Lu
na >. Non e escluso, comun-
que, che la stazlone auto
matica possa orbitare attor-
no alia Luna, scendere sul
la stessa e tornare a Terra. 
I precedent! voli di sonde 
del tlpo di quella in volo 
da ieri. duravano, In media, 
tre giorni e mezzo. 
NELLA FOTO: una sonda lu-
nare sovietica esposta alia 
recente rassegna dell'EUR a 
Roma. 

che hanno raddoppiato i vo
ti, e la destra bornnei>e ripren 
dono trionfalmente in mano 
il potere con una maggioran
za assoluta di Di! deputati 
complessivi contro una oppo-
sizione socialista di 77 depu
tati. Davanti a me. a Cope
naghen si presenta cosl la si
nistra piii divisa del mondo 
nordtco. Aksel Larsen, che ave
va abbandonato nel 1956 il 
Partito comunista e formato 
il suo S.F., attraversa oggi lo 
stesso calvario che egli fece 
bubire ai comunisti: «Cosi 
s'osserva in me lo contrap-
passo » scriveva Dante. 

I protagonisti 
1 protagonisti di questo 

« dramma di sinistra », uu s>ti-
lano tutti, sotto gli occhi. A 
Oslo, ho incontrato Jens Otto 
Krag — una sorta di Emilio 
Colombo danese — insediato 
al governo per vent'anni dal 
'47 al '67 e la cui ascesa e 
arrivata nel 1962 a toccare 
il vertice massimo: la presi-
denza del Consiglio. Camnnna-
va solo e cogitabondo nelle 
vie di Oslo, immagine del po
tere sconfitto. Non era piu 
popolare a Copenaghen e la 
gente si era abituata a chia-
marlo « un proletano in era-
vatta ». Mi trattengo a lungo 
con Per Haekkerup dal fac-
cione bonano e arguto che 
sembra uscito da un dipinto 
di Hans Holbein, ex ministro 
degli Esteri e attuale capo del 
gruppo socialdemocratico in 
Parlamento. Parlo con Aksel 
Larsen, ancora fumante di ira 
contro gli scissionisti: «Non 
sono un partito, mi dice. La 
loro unica ideologia sta nella 
lotta contro i socialdemocra-
ticl. Si dicono rappresentanti 
del popolo, ma non sono che 
lntellettuah piccolo-borghesi e 
individualisti. La S.V. e com-
posta di stahnisti, trotskisti, 
anarchici, maoisti, sinistrorsi 
di ogni risma, ecc. 

Questo partito ha pochi me
si di vita, e nel 1972 solo 
due grandi formazioni socia
liste resteranno in piedi, da
vanti all'elettorato: il S.F. e la 
socialdemocrazia ». 

«Do al partito di Larsen 
pochi mesi di vita», atrerma 
dal canto suo Kai Moltke che 
tutti chiamano il « Conte Ros
so », per le origini nobihari. 
II 67enne leader del nuovo 
partito e un signore arzillo, 
dalla struttura di razza co
me il cocker biondo che gli 
saltella vicino quando viene 
ad aprirmi la porta della 
sua villa, sepolta sotto la 
neve, a Elmevey, a venti chi-
lometri da C o p e n a g h e n 
con un sonoro: « Welcome ». 
Egli mi illustra i cedimenti 
del S.F.: questo ha accettato 
il vecchio agreement tra so-
cialdemocratici e destra sul 
problema degli alloggi con 
lo sblocco dei fitti e ha 
abbandonato la richiesta di 
nazionalizzazione delle aree 
fabbncabtli cosi come quella 
della nazionalizzazione delle 
societa assicurative e dei gran
di cantien edili. Intanto le dif-
ficolta economiche — aumen-
to dei prezzi, deficit nella bi-
lancia dei pagamenti, forte 
svalutazione. inflazione — in-
combevano sul lavoratori: ma 
Larsen taceva, fedele al suo 
compromesso con la socialde
mocrazia. 

«La Danimarca, ml dice 
Moltke per spiegarml, e co
me l'ltalia nel 1964, e Larsen 
e come Nenni con la D.C.». 
II programma del nuovo parti
to e formidabile in politica 
interna ed estera: dalle na-
zlonalizzazioni delle Industrie 
all'abbandono della NATO al 
riconoscimento della RFT. Ma 
che speranza ha di concretiz-
zarsi in un movimento di mas-
sa, anche se va tenuto conto 
che questo 2% di elettorato 
e quasi tutto formato da gio
vani entusiasti e instancabill 
organizzaton? ». Tuttavia, ab-
bandonando la rcalpolttick — 
il rapporto tra politica e real
ta — guardo con simpatia a 
questo vecchio comunista che 
ha dietro di se cinquant'anni 
di milizia operaia, e che mi 
racconta di aver lavorato con 
« Ercoli » nel segretariato del 
Comintern, tra il '32 e il *36 
come rappresentante del pae
si scandinavi, e di essere sta
to due anni nei campi dl 
concentramento tedeschi, libe-
rato nel '45 dall'esercito rosso. 

Aksel Larsen, capo del par
tito S.F. e Gert Peterson, de-
putato e direttore dl « SF Bla-
det» mi offrono — sia ben 
chiaro — il quadro opposto: 
1'ingresso del SF al governo 
con i soclaldemocratlci — fat
to stonco — ha influito po-
sitivamente nella socialdemo
crazia danese, anche in politi
ca estera, il terreno dove le 
difficolta di collaborazione era-
no piu grandi, perche la social
democrazia danese, che nel-
Testate del 1966 non aveva fia-
tato sui bombardamentl ame-
ricani contro il Viet-Nam, ha 
chiesto nel novembre '66, uf-
ficialmente che ad essl fosse 
posta fine. 

Come si pub giudicare 11 
comportamento del SF, dopo 
solo 14 mesi di governo?, 
chiede Larsen. smarrito. II 
partito egli insiste, non ave
va ancora potuto mettere a 
punto il suo programma di 
nforme; ci volevano. per que
sto, tre anni ancora, e solo 
allora il popolo avrebbe po
tuto giudicare. Ma ecco la 
scissione che ci presenta al 
paese divisi tra noi. La stes
sa socialdemocrazia, afferma 
Larsen ofTrendole un genero-
so alibi, e stata danneggiata 
dalla rottura nelle nostre file, 
perche ai partiti borghesi e 
stato facile dimostrare che il 
Socialdemocratiet non aveva 
nel SF un partner valido per 
governare». Larsen conserva 
tuttora ottimi rapporti d'inte-
sa con i socialdemocratici — 
ed e lo stesso Per Haekkerup 
che mi ha presentato con pre-
murosa sollecitudine il leader 
del SF — ed egli e convinto 
che «nel '72 socialdemocratici 
ed SF. ritroveranno una mag
gioranza ». 

Ma la prospettiva resta fra
gile finche egli non conside-
rera seriamente le accuse che 
gli vengono mosse di avere 
instaurato il suo rapporto di 
collaborazione con i socialde
mocratici sulla base di un 
« socialismo pragmatico », eu-
femismo che vuol dire rinun-
cia alle riforme. 

Gert Peterson ml parla del
la loro iniziativa per solle-
citare un referendum sulla 
permanenza o no nell'Alleanza 
dopo il '69; e mi descrive la 
possanza delle manifestazionl 
antiamericane alle quali, anche 

NEL CAPOLUOGO TOSCANO LA DC PUNTA SULL'EX-SINDACO 
PER GUADAGNARSI LE SI MP ATI E DELL'ELETTORATO Dl DESTRA 

Firenze: lo show di Bargellini 
Scomparsi dalle liste, traiuie il direttore di « Politica », gli uomini del gruppo Pistelli e gli amici di La 
Pira — Un dissenso cattolico che ormai diventa opposizione alia DC — L'intensa vita dei gruppi spontanei 
Dal nostro inviato 

FIRENZE. aprile 
A Firenze potrebbe sorgere, 

fra i tanti, anche un museo 
stortro del centro-sinistra. U-
na stagione politica della cit~ 
ta (e non soltanto di essa) 
si e rapidamente bruciata, e 
coloro che della nuova formu
la politico potevano ben a ra-
gione essere ritenutt t padn, 
se non sono scomparsi dalla 
scena. n figurano ora m ruo-
li completamente dirersu In 
Palazzo Vecchio nacque una 
delle prime giunte di centro-
sinistra di tutta Italia, quan
do tra la DC e d PSI venne 
inaugurata la costddetta « po
litico delle cose *: ma dove so
no t protagonisti di allora, t 
La Pira. gli Ennquez Agno-
letti, gh uomini delta sinistra 
dc che affiancarono lo scorn-
parso on Pistelli? 

II taglio e netto: nella li-
sta dc come in quella del 
PSU non PI e quasi piu una 
traccia che possa ncordare le 
prime fast del centro-sinistra, 
mentre vengono spintt in se-
conda fila anche uomini che 
nel corso della quarta legisla
ture sono statt al governo, e 
hanno firmato prowedimenti 
che vengono tuttora citatt a 
grossi caratteri net mamfesti 
della propaganda elettorale go-
vernativa. E' it caso det mini-
stri socialisti Pieraccim e Ma-
riotti e, sotto certi aspetti, 
anche dell'on. Codignola Es
si sono m lista, naturalmente; 
ma il loro ruolo appare gia 
ridimensionato dalle stesse de
cisions del loro partito Piu 
in alto dt tutti svetta un ves-
sillo completamente estraneo 
alia tradizione socialista fio-
rentina, quello di Antonio Ca-
riglia. Pieraccini e Codignola 
hanno trovato ritugio nei col-
legi senatorialt ai Lucca e dl 
Massa Carrara; a Mariotti * 

stato strappato da una declsio-
ne romana il posto di capoli-
sta al quale Vaveva designa-
to, tnvece, un voto fiorentino. 

Questo il succo delle deci-
stoni del partiti del centro-
sinistra per le liste, se si vuo-
le dare un senso alle cose an
che al di la delle forti tinte 
da faida medicea dt cut si 
scno colorate parecchie vicen-
de di questi giorni. E su que
sto a Firenze si sta discuten-
do da almeno due seltimane 

Martire 
. della citta 

Per il capolista della DC, 
lo scontro ha avuto piuttosto 
il sapore di un carosello. sul 
quale sono oscillati per qual-
che tempo i nomi del prest-
dente della Camera Bucciarel-
It Ducct, del ministro degli e-
steri Fanfani, e deU'ex s'inda-
co Bargellini — come se, sul 
piano politico, una di queste 
soluzionl equivalesse esatta-
mente ad un'altra —; infine 
e stato ripescato in archino 
il nome del vecchio Cappugi, 
che nella lista e seguito da 
quelli di tutti gli allri porta-
mentan uscenti: Btanchi, 
Caiazza, Nannlni, Vedovato, 
dal candidato pratese Bardaz 
zi e, al settimo posto, da Bar-
gellint, che perb ha avuto an
che la candidature in un col-
legio senatoriale della citta. Di 
piu. per Bargellini, la direzio-
ne provinciale della DC (fan 
faniana dt nome, dorotea nel
la sostanza) non avrebbe po 
tuto fare. Nelle «primarie ». 
cioe nel referendum condotto 
all'interno del partito per la 
scelta del candldatt. Vex stnda-
co era stato proposto solo co
me candidato In un colleglo 

senatoriale fiorentino, per ti-
more che la candtdatura per 
Montecitorio suscttasse rea-
zioni negative; pot, consigliati 
da Roma, ma soprattutto spin-
ti dalle simpatie della * Na-
ztone* per tl personaggio, i 
dtrigentt provinctah hanno 
forzato i precedenti deliberate 
decidendo per la doppta can
dtdatura. La scelta, dunque. 
pur tn mezzo a tante corttne 
di nebbia, e in farove del 
prof. Bargellini, e cto appart-
ra ancora piu chtaramente net 
prosstmi giorni, quando il qua-
lunquismo • impolitico * del-
I'uomo, comincera a far ru-
more 

L'alluvione privo Bargellini 
dt qualche preziosa suppellet-
tile e Mattei ne fece quasi 
un martire m una citta che 
non mancaza certo dt marti-
ri vert. Ma il vecchio profes-
sore il suo momento dt rhag-
giore notorieta lo raggiunse 
dopo, col viaggto in America 
dt un anno fa. In Palazzo 
Vecchio egli tascib il figlio a 
fare gh onori di casa al vice-
presidente USA Humphrey e 
quando, da lontano, venne a 
sapere che nelle strode di Fi
renze Vospite era stato col-
ptto in facaa da un limone 
fradtcio e accolto da grida I-
nequivocabili sulla guerra del 
Vietnam, si precipitb alia Ca
sa Bianca a stringere la ma
no a Johnson; e il presidente 
americano gli rispose affabd-
mente di sapere molto bene 
che Firenze si trovava tn Ita
lia e che. comunquc, eglt nu-
tnva molta simpatia per git 
italiant zn genere, tanto e ve
ro che il suo barbiere perso
nate era nato nella stessa ter
ra del fedele e servizievole sin-
daco. 

Bargelltni. in questt giornt, 
cerca gia di far parlarc di s6; 
si fa rcdere in giro e parteci
pa alle piu diverse certmo-

nie. La Pira, invece, lace da 
diverso tempo: Vulttma sua 
dichiarazione e stata nlasciata 
a «I'Unita » dopo il discorso 
di Johnson sul Vietnam. Si 
sa, tuttavia, che egli continua 
a tessere forse piu intensa-
mente di prima, la comples-
sa tela dei suoi contatti inter-
nazionalu Recentemente. e riu-
scito a recarsi in Egitto do
te ha avuto un lungo collo-
quio con Nasser, e in Israele. 
dove ha compiuto numerosi 
sondaggi poiitici. Nel frattem-
po ha allacciato col senatore 
Eugene McCarty un fittissimo 
rapporto epistolare: al «lea
der* della opposizione demo-
cratica alia politica della Ca
sa Bianca egli ha sottoposto 
anche alcune proposte in me-
nto alia politico estera e ne 
ha ricevuto, a quanto sembra, 
una piena approvazione. 

Nessuno det sette constglte-
rt comunalt dc che furono 
I piu vicint a La Pira nella 
sua espertenza di sindaco, e 
stato tncluso nella lista della 
DC o ha accettato di parteci-
pare in qualche modo alia 
campagna elettorale dello 
«scudo croctato: Piit che dl 
dissenso, per la maggioran
za di questo gruppo si deve 
ormai parlare di opposizione: 
opposizione nei confronti del
la politica della DC e del cen
tro-sinistra e. nello stesso tem
po, rifiuto delle direttive per 
I'uniformtta del voto dei cat-
tolict II dissenso si esprtme 
e si coagula intorno ai circu
it cattolici net gruppi sponta 
nei in alcune parrocchie do 
re t sacerdoti non hanno na 
scosto tl loro nftuto di legge 
re in chiesa il recente docu 
mento dell'Episcopato italia-
no. 

Punto di riferimento di que
sta largo corrente di opinio
ne sono da tempo le rlviste 
a Not* di culture», aperta 

principalmente at probleml 
tnternazionali ma in questi ul-
timi tempi assai dura anche 
nel cnticare la politico inter
na del governo Moro e del
la # reccAia signora» fcosl. 
in gergo, qualche componente 
del gruppo chtama la DC), e 
m Testtmontanze», piu tmpe-
gnata in una verifica posto-
conciltare dei problemt della 
Chiesa. I giovani che st rac-
colgono intorno alle due rivi-
ste, in questi mesi. non fan-
no sempre a tempo a correre 
dotunque li chiamano ami
ci e lettori, nelle parrocchie 
come nelle Case del popolo 
o nelle facolta universitane 
occupate. II tema che vibra 
in tutti questi incontrt e quel
lo del Vietnam. E' sulla ba
se dt esso che molti giovani 
cattolici o iscrittt nella DC 
hanno detto un giorno di non 
aver piit nulla a che fare con 
la c comprensione > di Moro. 

Cattolici 
e comunisti 

II prof. Danilo Zolo, diret
tore di t Testtmontanze », sta 
lavorando da qualche tempo 
con t suoi amici alia idea del
la costituzione dt un gruppo 
che ponga alia base del suo 
programma un collegamenlo 
piu stretto ed efftcace di tut
te le forze di sinistra italia 
ne Col prof Gianni Gutvan-
noni, della redaztone dt « No 
te di cultura », abbiamo avuto 
modo dt discutere a lungo le 
postzioni del suo gruppo, an 
che tn rapporto a cib che 
tn questt ulttmi tempi va so-
stenendo Wladtmiro Dorigo. 
tPer noi — dice Giovannonl 
— I'unita politica dei cattoli
ci e rotta; e fa intendere 
che nessuno dei suoi amid 

pensa dl rispondere con una 
obbedtente passivita all'tnvito 
alia «dtsciplma» elettorale. 

Ma quale e, per adesso, lo 
obbiettivo dt questo filone del 
dissenso? Quello — preclsa 
Giovannonl — di portare avan-
ti in nuote schiere dt cattoli
ci la maturazione dt una co
scienza che It sptnga a gettare 
via il « paraoccht quarantotte-
sco m. Ma tl discorso dt fondo, 
che impegna un lavoro di lun-
ga prospettiva, e quello del-
lincontro — prima dt tutto 
sui probleml della pace — tra 
mondo cattolico e mondo co
munista. 

Di tutta la vecchia sinistra 
dc fiorentino soltanto un rap
presentante, il direttore dl 
* Politico », Giannellt, e entra-
to in lista tnsieme a Bargel
lini. Perche" ha detto di si? 
EQII non inquadra la scelta 
che ha fatto tn un program
ma preciso. La mottvazione 
che ne da e solo negativa: 
* Battere la DC — ha scntto 
recentemente — oggi vorreb-
be dire soltanto apnre un vuo
to senza sapere chi lo occu-
pert». / giovani dei gruppi 
del dissenso, parlando con 
noi, hanno dato a Guinnelli 
una risposta che ci sembra piit 
che mat valido oggi, dicendo-
ci che quello del direttore dl 
* Politico » w e un gioco sba-
gliato », perche non tiene con
to del fatto che con la DC 
I'unico discorso che si pub 
e si deve fare e quello che 
parte dai rapporti dt forza. 
Un tndeboltmento della DC 
e un rafforzamento della si
nistra pub mettere in moto 
molte cose, e pub aprire nuo-
vi varchi alia iniziativa degli 
stessi cattolici che cercano u-
na alternaliva allattuale pun
to dl approdo del centro-si
nistra, 

Candiano Falaschi 

se la socialdemocrazia non par
tecipa ufficialmente, sono pre
sent! 1 giovani socialdemocra
tici. Secondo loro. 1'evoluzio-
ne critica del Socialdemokra
tiet verso l'America 6 lenta 
ma sicura. Anche Larsen — 
il quale e « convinto che gli 
amerlcanl hanno 1'abitudine di 
trasvolare il territorio danese 
con le bombe atomiche» (si 
nferlsce all'incidente della ba
se di Tula) — afferma che 11 
movimento popolare per sot-
trarre la Danimarca alia NATO 
si espande a vista d'orchio, 
« perche il 95% della popol»-
zione danese e contro la guer
ra vietnamita », ma non b or-
ganizzato. 

Nella sede del Socialdemo
kratiet, die some al n 14 del
la Rosonorus Alle. visito il sp-
gretario del partito Nils Ms-
thiasen, che somiglla a Lesl!» 
Howaid. ma in bruno La sua 
maggiore preoccupazione sem
bra essere la riortranizzaziona 
del partito. II problema e sem
pre lo stesso* pnmp ridarp al
ia socialdemocrazia convinzio-
nl sonaliste, e un program
ma di riforme profonde e dl 
lotta. 

L'inquiotudine p rpalp. ma 
non mi sembra che esista an
cora quella fase. detta della 
autncrltlca, che consenta dl 
rovesciare come una calza la 
passata visione della « society 
melanae, o mpscolanza tra 
capitalismo e socialismo » ch» 
malgrado il rallimento clamo
roso del riformismo danese, 
continua a semhrare una pro
spettiva possibile. 

Lo lezione 
In questa gran confusion*, 

1 leaders socialisti appaiono. 
sotto la sconfitta, ancora piu 
frastornatl. Essi pensano co
me Larsen, che tutti i loro 
puai derivano dalla sclsslona 
del SF. Avevano formato in-
sieme ai socialisti di sinistra 
un governo — per loro evenfo 
clamoroso — quando alcuni 
« sinistrl esasperati » lo fan-
no saltare, mettendoli in mino-
ranza e obbligandoli a nuo-
ve elezioni. « La borghesia ha 
il gioco facile per abbattercl, 
dicono, tanto piu che il model-
lo norvegese dimostra che una 
alleanza d'alternativa e possl-
bile ». Ma il difetto di questa 
analisl e di non andare piu 
a fondo: esiste in Danimar
ca come in Svezia, un mal-
contento per i frutti economl-
ci della gestione socialdemo-
cratica: inflazione. aumento dei 
prezzi, disoccupazione, crisi 
degli alloggi, salari inadegua-
ti, rlstagno produttivo, ecc. 
Per superare tale stato dl cri
si non basta certo chiamare 
altre forze di sinistra, come 11 
SF. al potere. Cio vale ad ap-
porre solo «una pezza» ai 
problemi e, peggio ancora, fi-
nisce con 11 trascinare nel 
gorgo delle responsabliith an
che gli altri. 

Quando ne"l 1966. il SF ebbe» 
la sua grande affermazione, 
cio awenne in forza di un pro
gramma di riforme avanzate, 
destinate ad intaccare il po
tere dei monopoli che hanno 
in pugno la Danimarca La 
lezione e inequivocabile: l'elet
torato non fe piu disposto a 
sottoscrivere etichette sociali
ste senza programmi sociali
sti. I partiti si frantumano. i 
cittadini tolgono loro la fidu-
cla. Si aggiunga la disgrega-
zione del vecchio rapporto dl 
fiducia tra paesi nordici a 
America, a causa della guer
ra nel Vietnam. 

La socialdemocrazia, dane
se paga anche su questo ter
reno. a propria volta. un du-
ro scotto all'atlantismo. I vo
ti dei radicali sono raddopia-
ti. da 13 a 27 deputati. per
che questo partito. rawisando 
la corrente profonda tra le 
masse, ha reclamato. sia pu
re strumentalmenfe. una po
litica estera neutralista che 
capovolga il vecchio legame 
atlantico. L'incidente del bom-
bardiere nucleare. in Groen-
Iandia, e stato infatti assun-
to dai radicali nella campa
gna elettorale. come simbo-
lo del pericolo che si corra 
restando nella NATO. 

Ultimo problema. quello del 
« vuoto ideale ». I giovani sof-
focano nel sistema sociale co-
struito dal loro • padri del so
cialismo » che appaiono loro 
come tant! ex combattentl In 
penslone. Incapaci di mettere 
tn museo «la bandiera a stel-
le e strisce della seconda guer
ra mondiale. davanti aU'impe-
rlalismo americano». Questo 
e il linguaggio che mi ha par-
lato un dirigente della eloven-
tti socialdemocratica danese. 
Eppure ad essere onesti. si av-
verte che II tarlo della sfidu-
cla sl insinua anche nella 
vecchia generazlone. Pure M 
dicono come Per Haekkerup 
cslamo amid dell'America • 
Intendlamo restare nell'Allean
za dopo il '69 m, essi aggiun-
gono una nuova considerazio-
ne: «Tranne che la sltuazio-
ne non sia completamente 
mutafa » 

n leader socialdemocratico 
mi ha d'altra parte illustra-
to con calore la volonta del 
suo partito di intensificare II 
rapporto con I'Est socialista 
sul piano bilaterale ed ha af-
fidato a questo c nuovo cor
s o » un valore Importante 
che «pu6 portare ad un trat-
tato di sicurezza europea, ga-
rantito dallTTRSS e dagli 
USA, che possa dlssolvere i 
due patti militari». In quanto 
alia conferenza europea. Haek
kerup ne sostiene la validita 
ma afferma che non e an
cora matura e chi voglia af-
frettame i tempi rischia di 
frename lo sviluppo. Ma la 
evoluzione del paese non e gia 
andata ben oltre queste tap-
pe? Questo e il problema. 

Maria A. Macciocchi 
FINE 

I precedenti «ervizi sono stati 
pubblicati il 22 e U 24 
e il 3 aprile. 


