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La salute degli italiani 

La cosiddetta 
malattia 

mentale 
Un fenomene non piu individuate ma ricondn-
cibile alle condizioni di lavoro e di vita alienanti 
delta societa capitalistica - Le indicazioni sca-
turite dal convegno di Venezia - L'assistenza 
psichiatrica va sottratta ai manicomi per inse-

rirla nelle unita sanitarie di base 

Ormaj si pari a sempre me-
no di malattia mentale e 
sempre piu di tutela della sa
lute mentale che e, eviden-
temente. un'altra cosa. Nel 
primo caso, infatti, si deve 
prendere in considerazione 
uno stato di sofferenza indi-
vduale Ma se ci si aecorge 
che il fenomeno e molto dif
fusa e ci si pone il problema 
dette cause, allora la cosid
detta malattia mentale appa-
re qualche cosa di ben di-
verso da d o che viene inse-
gnato nei corsd e nei trattati 
di psichiatria ufficiali, oc-
eorre un'altra spiegazione 
scientifica e, conseguente-
mente, strutture assistenzia-
11 completameiite diverse da 
quelle dei manicomi tradi-
monali. 

I baroni della psichiatria 
ufficiale, i cattedratici e an-
cora molti direttori di mani
comi, scalpitano di fronte a 
queste afFermazioni, lanciano 
accuse di superficialita e 
qualche volta di speculazio-
ne politica. Anche nel recen-
te convegno di Venezia. in-
detto dalla amministrazione 
provinciale di quella citta 
sul tenia: « Psichiatria e ser-
vizio sanitario nazionale », i 
cattedratici e alcuni gestori 
del potere manicomiale han-
no cercato di contrastare le 
nuove idee. Ma sono stati 
battuti. 

A Venezia e passata, sia 
pure con forti contrast!, la 
Hnea degli innovatori, una 
linea che dal congresso dei 
medici degli ospedali psichia-
trici del gennaio scorso a 
Roma — dove era stata for-
malmente battuta — ha com-
piuto, in soli sei mesi, passi 
da gigante. Basti pensare che 
il quesito posto dal movi-
mento studentesco di Torino 
al convegno dello scorso di-
cembre: c E' un crimine pro-
gettare un ospedale psichia-
trico? », giudicato allora co
me temerario, appare oggi 
addirittura superato. 

II documento finale appro-
vato al convegno di Venezia 
inizia, infatti, con l'afferma-
zione che « il problema della 
assistenza psichiatrica e del
ta tutela della salute menta
le non pud trovare soluzio-
ne, nell'ospedale psichiatrico 
e neppure nei reparti psi-
chiatrici, ma nell'unita sani
taria locale intesa nel suo 
concetto di intervento globa-
le preventivo, curativo e ria-
bilitativo ». 

E' necessario pertanto ap-
profondire la ricerca delle 
cause dei disturbi psichici, 
che non sono sempre di na-
tura organica, ma sono in 
misura crescente riconduci-
bili aH'eccessivo ritmo di la
voro, al modo di vita caotico 
e snervante delle grandi cit
ta, alle emigrazioni forzate. 
E' in queste situazione di na-
tura sociale che si devono 
impegnare, in una parte de
finite del territorio, le equips 
di specdalisti (psichiatri, so-
ciologhi, pedagogisti, psico-
loghi, assistenti sociali, ccc.) 
per svolgere opera di preven-
zione e contribuire, per la 
parte che loro compete, alia 
opera di modificazione dello 
ambiente alienante prodotto 
dalla societa capitalistica. 
Una battaglia, quests, che e 
non solo sanitaria ma soprat-
tutto politica e che chiama 
in prima linea tutte le forze 
pohtiche e sindacali. 

Da quella affermazione ini
tiate, il documento di Vene
zia fa discendere un altro 
principio fondamentale: la 
de-apedalizzazione. Cid signi-
flea t sia il blocco assoluto 
di nuovi ospedali psichiatrici, 
•ia il progressivo sfollamento 
dei degenti dagli istituti ». 
« Esiste infatti una percen-
tuale notevole di degenti che 
ei si trovano per la sola ra-
gione che non haivno la pov 
cibilita di viverne fuori, an
che per la earenza di adegua-
te strutture sociali ». 

Per queste eategorie di 
persone il compagno Scarpa, 
sulla scorta delle esperienze 
deH'ospedale psichiatrico di 
Perugia, ha proposto una so-
luzione temporanea — fatta 
propria dal convegno — con-
gistente nel la istituzione di 
assegni post-sainatoriaU rica-
vabili da un'aliquota delle 
•pese di degenza. 

Tuttavia, per attuare la de-
spedadizzazione, il convegno 
ha attribuito la maggiore im-
portanza alia sceKa della col-
locazione dei servizi di tute
la della salute mentale nel-
l'ambito deU'organizzazione 
taititwria territoriale: c*«e 
MT anziani, centri di lavoro 

protetto. residenze parziali 
(di notte o di giorno), ecc., 
che debbono pero essere par
te integrant*? del tessuto so
ciale del quartiere o della 
citta. 

Restoranno pur sempre dei 
pazienti che abbisognano di 
un trattamento oepedaliero 
transitorio a tempo pieoo. 
Solo a questa condizione — 
precisa il documento — si 
puo parlare di divisiond psi-
chiatriche negU ospedali ge-
nerali, funzionanti con per
sonal* sanitario dipendente 
dalla Provincia, che non de
vono essere una seroplice 
scomposizione e ricomposi-
zione dei vecchi manicomi. 
Anzi, bisogna stare attenti 
che queste divisioni non di-
vengano il baricentro dire-
zionale del complesso dei 
servizi di tutela della salute 
mentale, che devono rimane-
re il cardine dell'intervento 
di prevenzione nell'ambito 
dell'unita sanitaria di base 
gestita dagli enti locali o di-
rettamente dai lavoratori e 
dai cittadini. Questa nuava 
impostazione dei servizi im-
pone anche la disponibiiita 
di un adeguato numero di 
tecnici altamente qualificati 
a tutti i livelli. 

Sono queste indicazioni im-
portanti, anche per il pro-
cesso politico unitario che 
le ha rese possibili. La sini
stra cattolica veneta, che 
assieme al gruppo cattoiico 
del Comitato regionale di 
programmazione ospedaliera 
lombardo ha dato vita ail'ini-
ziativa, ha voluto che nel 
convegno si incontrassero le 
loro posizioni. quelle del mo-
vimento studentesco e del 
PCI, con uno sforzo per far-
le diventare vincolanti per il 
governo. 

Ed anche in questa direzio-
ne un certo successo e sta
to raggiunto. Non solo il re-
sponsabile nazionale di poli
tica sanitaria della DC, Bru-
ni, ha dovuto aecettare il do
cumento finale apponendo la 
propria firma a fianco a quel
la del compagno Scarpa (gli 
altri firmatari sono i dottori 
Conti, Novello, Sacerdoti e il 
prof. Massignan), ma lo stes-
so ministro della Sanita, Ri-
pamonti, giunto a Venezia 
con un discorso arretrato, ha 
dovuto far buon viso a cat-
tiva sorte e uscire dal dedalo 
delle sue contraddizioni di-
chiarando di aecettare gran 
parte delle indicazioni sca-
turite dal convegno. 

Concetto Testa i 

Domenica il primo turno delle elezioni presidenziali 

II dilemma della sinistra f rancese 
Verso un bollottoggio t in i due candidoti cht ottemmno il moggior numero di voti: se, com'e probaUle, soranno Poker e Pompidou, 

quale sard Potteggiomento delle fone demo erotic he ? - I I «bntv'uomo del destino » - Tutte le ipotesi vengono formulate: rttorno 

alia IV Repubblica, conferma della mjinta, aw io della sesta - Per la consorte del candidato centrista I'Eltseo e « una bella casa » 
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Un'immagliM di ttraordinaria bcllezza scattata dall'« Apollo 10»: la Terra sta «sorgendo» 
oltre II bordo d«ll'orlzzont« lunare. Luminoso, con i contorni dai continent! perfettamonte d«-
linaati, di uno splendent* colors azzurro puntoggiato di bianco, II nostro pianola ti staglia 
uillo tfondo oscuro dallo spazio cosmko. 

Dal Mttro corrispMoWe 
PARIGI, 29 

C'e un miatero msondabile, 
malgrado 1 soadaggi che do-
minano 1'unmmeDte eieaooe 
prandjenziale. Questo nusteco, 
cocne scriwe quests settunaim 
l'« Express », si chiama Poher. 
II candactato centrists e pre
sident* intennale della Pepub-
bhea, ha avuto quotaziom al-
tttaene prima anoora di pre-
sentars candidato. E" axnva-
to a tallotiare Pompidou su-
bito dopo 1* presentazkme del
la caodidacura: e oggi, tra-
vctoa datl'onda di nflusso, &b-
baodonato da alcuni impor-
tanti notabiU del centro, co
me Duhamet e Footanet, sera-
bra in declmo. Dove sta l'er-
rore? Net prinu saodaggi o 
negb ultimi? Pober « rischia » 
certamente di vincere, ma ri-
schia anche il traoollo. E tut-
to il mistero ruota attorno a 
questi due poll lootani che 
m defimtiva non nguardano 
tanflu Poher quanto lo stato 
d'animo, l'umore, il dramma 
di una grossa parte dell'elet-
torato francese, e soprattutto 
dell'elettoralo di sinistra. 

Qualche giomo fa, i Poher 
avevano dato U loro primo 
ncevimento aU'Eliseo. e i gior-
naiisU invitati si erano cru-
delmente gettaei su quella 
gnJottissima preda rappresen-
tato. dalla c prima donna di 
Prancia ad interim »: « Signo-
ra, cosa ne dice deH'«Eliseo»? 

Era un modo come un altro 
per cercare dl diradare 11 mi
stero. attaccando l Poher nel-
la loro parte piu indifesa. 
E la buona donna, pronta a 
nspondere: * Se mio marito 
sara eletto. sar6 contenta di 
abitarci. E' una bella casa». 

La signora Poher, evidente-
mente vedeva le cose da un 
punto di vista casaluigo e lo-
gistico. Ma cosa accadra in 
Francta, nei prossimi mesi. 
se «suo marito vinoera»? A 
pochi giorni dal primo tumo 
delle elezioni presidenziali, e 
questo, ormai, il pensiero do-
mmante di ntiliom di fran-
cesa, il terna ispiratore delle 
ultime battute della campa-
gna elettoo-ale, la radice stes-
sa del « mistero ». 

La legge prevede che, se 
nessuno dei candidati ha ot-
tenuto al primo rumo la mag-
gionaoza a&soluta (SO.lTo del 
suffragi espres®*) debba es-
serci un secondo turno di 
baljottaggto riservato ai due 
oandidatj one al primo tux-
no abbiano ottenuto il mag-
gior numero di voti. I pro-
nostici, fino ad oggi davano 
Pompidou in testa (41%) al 
primo tumo, seguito da Poher 
(27%), da Duclos (16%), da 
Defferre (fl°i), da Rocard 
(4%) da Ducatel (.2%) e da 
Knvine (2%). Oomplessiva-
mente, Pompidou. Poher, e 
Ducatel, dovrebbero assorbi-
re il 70% dei voOi e le sinistre 
soltanto 11 30%. 

In queste ultime peroentua-
li, c'e gi& il primo fattore del 
« mistero Poher » perche se la 
sinistra normalmente pu6 
oontare sul 45% dell'elettora-
to francese, 11 30% assegnato-
le dad sondaggl significa che 
una larga frazione di questo 
elettorato demooratioo avreb-
be decifio di votare Poher, 

CONFERENZA ST AMP A DELLA DELEGAZIONE DI RITORNO DA STOCCOLMA 

V Italia deve riconoscere Hanoi 
Riccardo Lombardi per un raggruppamento delle forze che dia uno sbocco po
sitive all'iniziativa parlamentare — Indebolire l'aggressore per arrivare alia 
pace — II professor Enriques Agnoletti: rilanciare l'azione per il Vietnam 

Urgerua di un nluncio del
la campagna mundiale per 
una pace giusta nel Vietnam. 
ricerca di nuove vie e forme 
di pressione suH'imperialismo 
amencaio. anche al Iivello 
dell'azione di governo: questi 
il senso e gli indirizzi della 
sessione straordinana della 
Conferenza di Stoccolma per 
il Vietnam, tenutasi di re-
cente nel la capitate svedese 
con la partecipazione di per
sonality e organizzaziom di 
cinquantasei paesi. In questo 
quadro si npropo.ie, tra l'al-
tro. in Italia, l'esigenza di dare 
nuovo slancio dell'iniziativa 
parlamentare per il riconosci-
medio della Repubblica demo-
cratica vietnamita. 

Su questi temi ha rifento 
ien mattina ai giornalisti, in 
una conferenza stampa con-
vocata in un'aula di Monteci-
tono e presieduta dall'on. Ric
cardo Lombardi. il professor* 
E.1ZO Knnques Agnoletti, diret-
tore del Ponte. a nome di tut-
ta la delegazione italiana alia 
conferenza. Alia relatione 
nanno assistito. e hanno suc-
cessivamente preso la parol a. 
altri membri della delegazio
ne: il sen. Anderlini, Ton. Lau
ra Diaz, i professori Corrado 
Corghi e Primicerio, il dottor 
Camillo Martino. 

II professor Enriques Agno
letti ha sottolineato. come pri
ma di lui aveva fatto, in una 
breve presentazione, il com

pagno Riccardo Lombardi, la 
delicatezza della fase in cui 
e entrato 1'affare vietnamita. 
Da una parte, la grande cam
pagna di opinione pubblica 
che ha imposto agli Stati Uni-
ti la cessazione dei bombar-
damenti sulla RDV e l'aper-
tura di trattative ha conosciu-
to. dopo questi important! ma 
parziali risultati. un riflusso. 
Dall'altra, la nuova ammui-
strazione americana. mentre 
tiene aperta la porta alia pos-
sibilita di un mutamento di 
politica. si e finora astenuta 
dall'imboccare questa strada. 
Ne sono prova il nfiuto di li-
quidare a Saigon il governo 
fantoccio, 1'intensiflcazione e 
l'allargamento della guerra e 
il tentativo di « vietnamizzar-
la >. II relatore ha citato dati 
terrificanti: sono gia state 
sganciate sul Laos piu bombe 
che sul Vietnam; la media 
giornaliera delle tonnellate di 
esplosivo lanciate su quest'ul-
timo e raddoppiata. toccanao 
la cifra di milleseicento; si 
contano nel Vietnam due mi-
lioni di crateri. Nel sud. su 
quindici milioni di abitanti. 
vi sono quattro milioni di de 
portati. Tutto ci6 denuncia un 
chiaro obiettivo: oggi come 
ieri. gli Stati Uniti sono de-
cisj a ostacolare con ogni 
mezzo 1'autodecUione vietna
mita. 

Su questo giudizio. ha sog-
giunto il relator*, si sono tro-

vati d'accordo tutti i parted-
panti alia conferenza di Stoc
colma, e in primo luogo i rap 
presentanti dei popoli interes-
sati: americani e vietnamiti. 
L'mquietudine generate per un 
tale stato di cose si riflette-
va nella stessa ampiezza del
la partecipazione (tra gli al
tri. una massiccia rappresen-
tanza delle organizzazioni 
quacchere e del mondo della 
cultura americano ed europeo) 
e delle adesioni (tra gli italia
ni. il presidente delle ACLI. 
Livio Labor), come pure nel-
1'impegno degli svedesi. per i 
quali la solidarieta con il po-
nolo vietnamita e ormai poli
tica di governo. 

Nixon, ha concluso il pro
fessor Knriques Agnoletti. fa-
ra la pace solo se il costo 
della guerra gli sara insop 
portabile Ed e chiaro che un 
tale costo non si misura solo 
in dollari e in vite umane. 
ma anche in termini di rap 
pom con gii aiieati. E qui cne 
trova il suo posto la questione 
di un riconoscimento italiano 
di Hanoi. Come scrive il pro
fessor La Pira in una lettera 
di cui il relatore ha dato let-
tura, anche l'ltalia deve < aiu-
tare la barca » della pace nel 
Vietnam, e deve farlo < con 
un colpo di remo vigoroso», 
che introdurrebbe nell'equili-
brio mondiale un grande ele-
mento di forza. 

II compagno Lombardi ha 

dal canto suo ricordato che 
ui'interpellan/a parlamentare 
in vista del riconoscimento di 
Hanoi era gia stata presen-
tata all'inizio dell'attuale le-
gislatura e che il Comitato 
centrale del PSI si e pronun-
ciato su questo punto all'una-
nimita. La test secondo la qua
le non si pud riconoscere t uno 
Stato che non esiste » e ormai 
crollata negli stessi Stati Uni
ti. Ad essa si puo e si deve 
opporre che. anche in linea di 
dintto. la RDV 6 l'unico Stato 
vietnamita legalmente esisten-
te, dal momento che proprio 
nelle mani di Ho Ci Min il 
capo della Indocina imperiale 
e colomale rimise. a suo tem
po. l suoi poteri su tutto il 
paese e che la conferenza di 
(Jinevra ha sanzionato questo 
assetto untano. Neppure si 
possono invocare gli impegni 
atlantici, che non riguardano 
I'Asia. Alle obbiezioni, piu o 
meno confessate. di coloro che 
non vogiiono « indebolire » gli 
Stati Uniti, occorre risponde-
re che proprio questo indebo-
limento e indispensabile per la 
pace. L'hiziativa della sini
stra, ha concluso Lombardi. 
non si e arrestata dinanzi alle 
difflcolta che essa ha incon-
trato in seno al governo: bi-
sognera nelle prossime setti-
mane raggruppare le forze per 
sollecitare un voto e arrivare 
ad uno sbocco positivn. 

Alle parole di Lombardi si 

sono aswiat i il compagno Ca-
lamandrei. il quale ha ricor
dato che Nenni. nella sua ri-
sposta all'interpellanza. non 
ha visto una contrapposizione 
tra listanza per il riconosci
mento e la piattaforma di go
verno. e il senatore Anderlini 
(socialista autonomo). che ha 
rilevato che la presenza di un 
ambasciatore italiano a Hanoi 
acquista particolare utilita nel 
momento in cui si pone il pro
blema di ricostruire il Viet
nam. II professor Corghi ha 
parlato della presenza dei cat-
tohci alia conferenza di Stoc
colma. 

Lanciato 

Cosmos 284 
MOSCA, 29. 

Oggi neU'Unione sovietica e 
awito lanciuiO iO spubfaiiv ariid* 
cialc della Terra t Cosmos-284 >. 
K' destinato a continuare le n-
oerche cosmiohe in cnnformita 
con il programms. 

Lo sputnik e stato immesso 
su un'orbita dai seguenti para-
metri: penodo miziale di rota-
zione: 89,5 minuti: disUnza 
massima dalla superncie della 
Terra 306 km.: diaUnza minima 
207 km.; inclination* dell'orbita 
51,8 gradl. 

Le appareochiature a bordo 
drllo sputnik funzionano rego-
larmente. 

fin da! primo rurno. Per qua
li ragiotii? «Per sbarrare la 
strada a Pomptdou, cioe al 
golhsmo» dicono alcuni: 
• per evitare di disperdere 
voti su candidati che non 
hanno nessuna possibilita di 
vtneere» asseriscono altn; 
• per delusione — ma sono in 
pochi a coniessarlo — davan-
ti alia incapacity della sini
stra di darsi un candidato 
unico ». 

Se le sinistre fossero riusci 
te. come nel 1965, a presen tar
si alle elezioni presidenziali 
con un solo candidato, relet-
torato democratico non sareb-
be stato spinto a quests, « fu-
gau verso U centro. Ma la 
stona non si fa con i «se» 
e tutti sanno al termine di 
quali laceraeioni la sinistra 
e arrivata alle elezioni presi
denziali con quattro candida
ti al posto di uno solo. 

Al secondo tumo, scompar-
si i rappnasentanti dei part it i 
popolari che la legge avra au-
tomadoamente eliminati, l'elet-
torato di sinistra dovrebbe vo

tare Poher e assiourargli la 
vittoria. Sulla carta tutto e 
chiaro e semplice, e Poher sa 
che soltanto i voti della sini
stra possono permettergli d* 
battere Pompidou. Non a ca-
so, a chi gli rimproverava 
di diventare un presiden
te condizionato dai comumsti, 
Poher ha risposto: «In una 
elezdone presidenziale, tutti i 
francesi sono eguali. E Jo vo-
glio essere il presidente di 
tutti 1 francesi », 

Ma qui si affaccia 1'altro 
fattore del « mister Poher»: 
votare Poher al secondo tur
no per bloccare a Pompidou 
la strada dell'Eliseo, puo vo
ter dire lo sfaldamento, a bre
ve o a lungo termine, del co-
losso gollista, i] ristabilimen-
to in Prancia di un equili-
brio democratico, quindi un 
passo avantt che qualsiasi for
za di sinistra dovrebbe favo-
rire. Ma cosa promette Po
her alia Francia? Un ritorno 
aU'atlantismo e aH'immobili-
snio in politica estera, e il n-
stabilimento, all'interno, di 
una coalizione di terza forza 
volta ad assorbire a destra 
il golUsmo moderato, e a si
nistra la socialdemocrazia. 
col conseguente isolamento 
ded comunisti e il congela-
mento, forse per lunghi an-
ni, di ogni possibile proces-
so di riunLficazdone delle ai-
niatf*. • -: -. 

In alcre parole, Ja ruvaacata 
della IV Repubblica dentro le 
strutture della V. 

Allora, quanti saranno gli 
elettori di sinistra che prefe-
riranno astenorsi per non do-
ver scegHere fra Pompidou e 
Poher, che rappresentano il 
capita)ismo francese, sia pure 
sotto aspetti diversi e anta • 
gonistici? D'altra parte, nes-
suno pu6 nascondersi l'altra 
faccia della medaglia, cioe che 
l'astensione « contro » Poher fa-
vorirebbe inunancabilmente la 
elezione di Pompidou, Qui sta 
tutta l"intensit&, la gravita e 
la complessita del problema 
non solo politico ma anche 
morale che si pone ai partitl 
di sinistra, a tutto 1'elettorato 
democratico francese. 

A questo punto, il proble
ma deve essere posto m ter
mini di prospettiva. Dove va, 
dove deve andare la Prancia? 
Verso una IV Repubblica m o 
dificata? Verso il mantenimen-
to della V o verso la VI Re
pubblica? La IV Repubblica 
era stata liquidata 11 13 mag-
p o '58 dal colpo di forza dei 
generah colonialisti e sepolta 
qualche setUmana dopo, dal 
tradimento della socialdemo
crazia e della DC, se e vero 
che furono Pflimhn e Mullet 
a cedere il potere al genera-
le De Gaulle. Questa IV Re 
pubblica, in ogni caso, non 
pu6 risorgere che imbellettara 
di gollismo. La V e entrata 
in crisi il 13 maggio 'tiH, E" 
passata dalla cnsi alio stato 
di coma con la sconfitta e le 
dimissioni del generate De 
Gaulle. Anche una vittoria dl 
Pompidou non le permette-
rebbe di soprawivore a Iunfjo. 
Con Pompidou, la V Repub
blica sarebbe inevitabilmetite 
un'altra r-osa, awiata a tnvo 
luziom, piu o meno rapide, 
di destra e a piu o meno ra
pid! declini paralloli a quell! 
deJ gollismo. 

Dopo la caduta di De Gaul
le, e malgrado tutfe le lace-
razioni della sinistra, si de
ve aiTimettere che davanti al
ia Francia, oggi e aperta — e 
sarebbe nieglio dire socchiusa 
— la strada della VI Repub
blica, con Poher o con Pom
pidou, piu facilmente col pri
mo che col secondo. In ef-
fetti, anche se Poher nfiuta di 
ammetterlo (e cerchera d* evi-
tarlo) nella speranza di assor
bire la frazione moderata del 
gollismo, una sua vittoria po-
trobbe volcr dire, entro que-
st'anno, lo sciojrlimeniPo del
ta Camera, e una nuova tor-
nata di elezioni legislative. E' 
difficile lnfatni, se non pro
prio impossibile, che la mag-
gioranza gollista aocetti di 
accordare la fiducia al gover
no centrista che Poher vincd-
tore vorrobbe iotadlare al Ma-
l ' n U u » » l ^ ***-* H V * * * V I ijkJtJi* l | U D | * 

la incompatibility ora Par-
lamento e presidente della 
Repubblica one otwtringereb-
be quesfulUmo a scdogllere 
le Camere e ad indire, per U 
proeaimo aettembre (dai pun
to di vista legale non e pos
sibile prima) nuove almionl 
legislative. 

Nelle ootuUslQni attuali. e 
evident* one i golUsti non ri-
trovereboero 4 300 aeggl atrap-
pati col rioatto, circa un an
no fa. St avnbbe quindi una 
ridiaflribuatone pi(i aqua del

la rappresentanza parlamenta
re, un nuovo assetto della Ca
mera. un rafforwnento dei 
partrti dells sinastra e una ri-
presa di quel gioco democra
tico che dieci ami di golli
smo avevano ridotto prattca-
mente a zero. Da questa ba
se potrebbe nascere la VI Re
pubblica. Ad una condizione 
pero: che la sinistra, dopo 
la tragica esperienza del mag-
gio '68, dopo il conflitto che 
l"ha portata ad avere quattro 
candidati alle elezkwd presi
denziali. ritrovi in tempo la 
via del dialogo seoaa prech> 
sionj. 

II processo e ecoezknalmen-
te difficile ma non impo&si-
bile. Gia il congresso sociali-
sta di Alfortville, non dimen-
tichiamolo. aveva manifestato 
una potente corrente unrtaria, 
soffocata poi dagli intrighi 
che portarono alia candidatura 
suicida di Defferre. Quanto ai 
convenanonalisti di Mitterrand 
essi sono decisi a proseguire 
«l dialogo col PCF, e lo pro-
pongono m questi giorni fa-
cendo campagna piii o meno 
apertamente con Jacques Du
clos. C'e dunque una nuova 
sinistra non comunista che 
pu6 nascere attomo a questi 
due nuclei di tendenza uni-
tana, che pu6 isolare e bat-
tere la vecchia tendenza cen
trista della socialdemocrazia 

e apnre una prospettiva pto 
edtficante a tucte la smistra 
francese. 

Questa e la sola via possi
bile per n<iimensiooaxe i pra-
getti terzaforzasti di Poher la 
cui vittoria, allora potrebbe 
avere un signtficato che oggi 

centnsta. Presentatosi alia n-
balta politicamente con la sua 
ana dimessa di « bravuomo » 
senza troppe pietese e ambi-
«ooj , oggi Poher conuncia a 
fare la voce grossa, a prom**-
tere huninosi destini. a sen-
tirsi — come dicono i suoi 
manifesti — il • presidente 
di tutti i francesi»; siccba, 
molti di questi francesi han
no pensato ironicamente che 
dopo « l'uomo del destino » la 
Francia sta per avere il « bnv 
v'uomo del destino ». Resta da 
vedere quale destino. Dieci an-
ni di gollismo hanno segnato 
profondamente il Paese. 9a 
nessuno vuol piu senrire par
lare di IV Repubblica. anche 
la V non gode piu i favort 
di un tempo. De Gaulle lo ha 
sentito dal suo rifugio irlan-
dese. e sia pure tardivamen-
te, ha mandato un messaggio 
di incoraggiamento a Pompi
dou nella speranza di aiutar-
lo a salvare quanto vi e M 
salvabile della V Repubblica. 

Augusto Pancaldi 

La Toscana 
nel regime 

fascista 
Successo del convegno promouo a Firenze dalle Pro
vince toscane e dall'lstituto storico per la Resistenza 

Gli studi suite storia del ta-
soismp si sono fino ad oggi 
prevalentemente concentrati 
nella noostruzione della disso-
luaione aJfjUo Stato liberate da 
un* paife'e nella analisi del
la orisi risolutSva subita dal 
regime sotto i colpi della ca-
tastrofe militare dall'altra. 
Manca tuttora una conoscenza 
specifics e dettagliata del fun-
zionamento effc+.tivo del regi
me e delle modificazdoni in 
certi cast irreversibui da esso 
introdotte nella societa ita
liana. 

E' meritio del convegno svoi-
tosi a Firenze nei giorni scor-
si su La Toscana nel regime 
fascista (1922-1939). aver ten-
tato una prima ricognizione 
degli aspetti piii rilevanU di 
questo periodo. I lavon del 
convegno pur non approdando 
a risultati definitivi, come del 
resto non era possibile ne le-
gittimo attendersi, sono valsl 
a definire due aspetti metodo-
logic! importanCi. Accantona-
ta la tendenza a scomporre il 
fenomeno fascista in una ae
rie di aspetti distinti, dalla cu] 
somma dovrebbe poi scaturl-
re una rappresentazione com-
plessiva del ventermlo, e sta
ta mvece unitariamente accet-
tata la prospettiva storiografi-
ca che, nfiut&ndo come og-
petto specifico della sua inda-
gme le vicende di singoli grup-
pi polatici organizzati, insert-
see lo studio del fasot-
smo nei process! generah del
la societa italiana. 

La scelta di una dimensio-
ne regionale — 1'altro momen
to della precisazione metodo-
logica soatunta dal convegno 
— se si e nvelata particolar-
mente feconda nello studio dl 
tenn quali la politica agraria 
(relatore Emilio Sereni), la 
Chiesa e le organizzazioni re
ligiose (relatore Mario G. Ros
si). il primo cosDituirsi del 
Partito nazionale fascista (re
latore Ernesto Ragiotiieri), lo 
antifascismo (relatore Carlo 
Francovich), ha inveoe dimo-

Un dibattito 

sulla crisi 

nel Medio Oriente 
Un convegno sul tema «La 

sinistra italiana e la pace nel 
Medio Oriente » si e svolto mer-
coledi a Homa. al Teatro dei 
Satin, apcrto da due relaziom 
presentate rispettiviimpnte dul-
l'on. Vittono Orilia. del mnvi-
mento dei socialist) autonomi, e 
dal dott. Knzo Enriques Agno
letti, direttore della rivista < II 
Ponte » 

Entrambe le relazioni hanno 
posto in nlievo la necessita di 
uno sforzo da parte della sini
stra italiana per favonre tra i 
progressisti arabi ed ebrei un 
colloquio inteso ad avviare la 
pace era israeie e i paesi arabi 
e a tener conto della nuova 
realta della resistenza Palesti
ne se. 

Alia discussione, proseguita 
per tutta la giornata, hanno 
preso parte rappresentanti del
le forze politiche della sinistra. 
tra cui ion. Cardia. del PCI, 
Giorgio Migliardi della senone 
esteri del PSIUP. la senatrice 
Carcttoni della sinistra indipen-
dente, rappresentanti della si
nistra ebraica italiana e di me-
vimenti politicl dei paesi arabi 
e della resistenza palestinese. 

strato Umiti e diflicolta quan-
do 3^ e paaaati ajla trattazio-
ne deU^Cffpnizzazdone corpora-
tiva dello Stato (re'jitore Al
berto Predion) e, se pure in 
miaota inandf<«d9M( |b del
lo sviluppo industriafe (rela
tore Giorgio Mori). 

Passando dalla divisione te-
matica alia considerazione 
cronologica, il 1929 e stato ge-
neralmente riconosciuto come 
data periodizzante della storia 
del regime e momento discn-
rninante nella posslbilita stes
sa di una sua trattaeoone su 
scala regionale. Dopo la gran
de orisi inizia infatti un 
processo di ristrutturaalone 
dell'economia del paese che 
con rapparizione delle prime 
consistenti forme di capitaH-
smo monopolistico dl Stato. 
pone in essere quel carattere 
aooentratore dello Stato fasci
sta di cui Q sistema corpora-
tivo non e altro che una fac-
cmta ideologioa e del tutto 
transitorla. Con la oreazione 
dell'IRI le classi dominanti 
italiane operavano una scelta 
di politica economica destkia-
ta a soprawivere oltre il nv 
scismo. 

Non certamente estranea a 
queste trasformazioni economi-
che e la ristrutturaaione del 
partito fascista che con la se-
greteria di Staraoe ai awia a 
divenire un partito di massa. 
fortemente centraiizzato, e di-
retto ormaj con metodi para-
militari, che difficilmentie la-
sciano il posto alle particolari-
ta delle situazdoni locali. 

Alia relaaone di Giorgio Lu-
td su Le rtviste letterarie ai 
sono affiancati gli intervanti 
di Vasoli e di Treves che n 
sono soffermati a tratteggia-
re la funzione svolta dalte 
Universita e dalle case edjtn-
ci toscane. E' state awertita 
la mancanza della prevista 
relazione sulla cultura in To
scana durante il regime fasci
sta. Cio ha impedito una di
scussione organic* sulla fun
zione degH intellettuali, anche 
se non sono mancate alcune 
osservazioni a questo propo-
sito. 

A parte qualche riferiman-
to per lo piu oocasionale sa 
rebbero stati forse desiderabi-
li nessi piii espliciti e articola-
M fra la storia dal regime fa
scista e ill periodo giolittiano 
da una parte e l'ltalia poat-
bellica dall'altra. In questo 
ambvto di particolare nlievo 
la tesi di Rossi sulla ricosti-
tua<me durante il periodo fa
scista di una nuova tradizio-
ne politica cattolica, distinta 
da quella popolare, che kn-
prontera la futura Demoora-
zoa Uristiana. 

In SOBOMUW lo svoigimento 
dei lavori ha confermato co
me ripotesi di un c convegno 
aperto > avanzata da Spini nel
la sua infcroduatone si sia rl-
velata una scelta vallda che 
ha posto le pramease par una 
ricerca destinata a trovare, se
condo quanto ha propoato Ra 
gionicri, nella Unlversiti ia 
sua sede piu opportuna di svoi
gimento. E' sifolncativo che 
il Convegno, organizzato dal
la Dnione Regionale delle Pro
vince Toscane abbia viato lin-
tecvento di numeroai glovani 
fra cui Tognarkd, Bortolottt. 
Bonelli e la pajtecipaHona di 
studioai come Stuart Woolff 
deUXmiversita <h Readlnt, di 
Adrian LitUeton deillTniversi-
ta di Oxford, di Wtlhaun ajff 
• Max Oallo. 

C*H« PasquiiMfVi 
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