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FIRENZE — Case puntellate in Borflp Alleflri, n«4 rione di S. Croce, a tre ann i dall'alluvione 

Una tragedia che nelle cause e negli effetti resiste al tempo 

Firenze tre anni dopo 
Soltanto progetti contro 
P«alluvione di domani» 

Dalle cronache del Villani alio « Stato nell'ac qua » - Semplici palliativi laddove sarebbero 
occorsi interventi organici - Una denuncia ferma alia Procura - Inadeguate proposte della 
commissione ministeriale - Iniziative di massa e convegni - Una mostra in piazza Signoria 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 3 

Le tragedie resistono al-
1' usura del tempo, special-

mente quando le cause che le 
hanno determinate continua-
no a pesare come un incubo 
sulle popolazioni e sull 'econo-
mia di mtere citta, e si in-
trecciano con le conseguenze, 
ancora vive e presenti, dei 
danni provocati. Allora la 
cronaca amara di uno squar-
cio inquietante di vita pub-
blica si traduce nella storia 
di responsab:hfa lontane e re-
centi, in atti e movimenti di 
•olonta politica dlretti ad im-
porre una svolta, ad infran-
gere ll muro di immobilismo 
burocratico che vanifica il 
rapporto fra lo stato e il cit-
tadino. 

Una fila 
di disastri 

Cosi e Firenze a tre anni 
da quel drammatico 4 novern-
bre allorehi? l'alba livida of-
fri agli occhi esterrefatti dei 
fiorentini e. poi, degh sbigotti-
ti vibitaton, 1'immane disastro 
che 1 aveva colpita nelle vite 
umane, negli averi, net teson 
d'arte, nelle case, nelle botte-
ghe, nelle aziende. Ricordia-
mo, msieme al caparbio im-
pegno di i iiit'ierb! al i.v>.u 
— esempio ai alta coscienza 
civile — l fischi che accol-
sero il capo dello Stato del-
lo «stato nellacquan — come 
si diss>e allora, — i farfuglia-
menti dei van mmistn, 
le promesse non mantenute 
nello sfondo di gravi respon-
sabihta delle autorita prepo-
ste ai servizi di difesa civile 
nei confronti delJe quali gia-
ce presso la Procura genera
te della repubblica, solitamen-
te cosl zelante, una circostan-
ziata denuncia. La denuncia e 
ferma nei cassette, cosl come 
ferme sono rimaste le misu-
re necessarie per apportare 
modifiche sostan/iali alia or-
ganizzazione e alia struttu-
ra urbana della citta e per as-
gicurare un awenire tranquil-
lo a migliaia di famiglie, di 
operator! economicl, di lavo-
ratori. 

Qual e, la situazione a tre 
anni di distanza dalla terri-
bile alluvione del 1966? La mi-
ghore risposta l'hanno data 
in questi gionu J rappresen-
tanti degli enti locali alia 
commissione senatonale lnca-
ricata di condurre un'indagi-
ne conoscitiva nelle zone allu-
vionate. Da essa risulta che 
1'alluvione di ieri, puo esse-
re Talluvione di oggi e, se non 
si cambia, quella di domani. 

La lunga fila dei disastri 
provocati daJl'Amo (54 volte 
in 600 anni) se appariva — 
come racconta la cronaca del 
Villani — tnstissima iattura 
nei (Wler ' -n.it \ o del 133.1. 
a causa della « Mala promt-
derua del comune». divanta 
intollerabile oggi dal motnen-
to che esistono le condlsioni 
per un intervento organico In 
un set to re che mostra una 
delle piu gravi forme di di-
lapidaaione del pubblico de-
naro. 

Invece si # lntervenutl con 
eeroplici palliativi, si sono si-
etemati i Lungamo, si sono 
ricoperti gli arginl pin eol-
fiti , operando col criterio del 

semplice ripristino, del vivere 
alia giomata, anziohe secon-
do le innovazioni suggerits 
da una visione organica ed 
aggiornata della regimazione, 
dell'assetto del territorio: nei 
quadro, cioe, di un nuovo in-
curizzo della politica del suolo 
e delle aoque come riohiesto 
da numerosi convegni e mani-
festazioni pubbliche. Cosl 
mentre molte abitazioni e lo
cali pubbhci lesionati sono 
ancora inutilizzabik (si trat-
ta di oltre 3 mila abitazioni) 
mentre il none di S. Croce 
— dove sono visibili tuttora 
le lunghe file delle case pun
tellate — e progressivamente 
svuotato da un esodo crescen-
te verso altre zone, la rico-
strumone delle opere di dife
sa idraulica, e ancora da com-
pletare e siamo tuttora alia 
fase delle idee, delle ipotesl 
e nei nugliore dei cast, dei 
progetti che dovranno passa-
re sucoessivamente ai vaglto 
degli snervanti iter della bu-
rocraziu ministeriale. 

Le popolazioni delle zone di 
valle si sentono indifese pro-
prio perche nessun provvedi-
mento orgaruco e stato adot-
tato per un intervento radica-
le a monte dei centri abita-
ti. Tutti sappdamo che il ca-
rattere torrentizio dei fiumi 
e dei corsi d'aoqua minori in 
Toscana e una conseguenza 
del disorckne neU'agricoltura 
e nella montagna con gravi 
implicazioni ai fini dei nn-
vigorimento della falda freati-
ca e dell'apprivvigionamento 
per uso ldro-potabile. La stes-
sa disciplma dei prelievi di 
matenale inerte (sabbia e 
ghiaia) non risponde ad alcu-
na linea logica ed avvien ein 
una sarabanda di autorizza-
zioni e divieti emessi contrad-
chttoriamente dagh steaal or-
gam ministerial! in palese 
confiitto con altr) organismi 
periferici. Vale la pens di ri
co rdare che l'ENEL — dal 
quale dipendono le digh* di 
Levane e La Penna ~ proce-
de secondo un proprlo pia
no meramente aziendale e fi-
nalissato alia ricerca di ener-
gia, prescindendo dall'inte-
resse genenUe; cosl come si 
ignorano le soluzioni previste 
dal piano regolator* general* 
degli acquedotti. 
Un bailamme di eompetenze 
dunque. airinaegna della prov-
visorieta, e della preteaa (inac-
ceitabile) di distlnguere tra 
opere ad effetto immedlato 
(e transeunte) e opere ad ef
fetto ritardato (sistemazioni 
idraulico-agrarie ed idraulico-
fo res tali). 

Se »4 valutano le soluzioni 
preaentate dalle commissione 
interministeriale — presiedu-
ta da De March! — e dalla 
relatione Supino, in ordine al 
problems deirArno, ci si ren-
de conto che esee sono lspi-
rate dalla preoccupazione 
preminente di dlfendere Fi
renze da eventual] alluvioni, 
anziche affrontare il proble-
ma alia luce della utilizzazio-
ne razionale delle morse idri-
che (usi multipll) con inter
vene a monte dei serbatoi 
per il conaolidamento del suo
lo, con maesicci rimboaehi-
menu e con la presence del-
l*uomo e della sua operosita 
nelle campagne e in monta
gna. 

Un tale dlsooreo preeuppo-
ne, oome le prefupponeva wii 
precis* aoelte di politloa eco-
nomioa, e ID prlmo luofo una 

precisa volonta politica anco-
rata saidamente, agli mteres-
si general! della comunita e 
delle popolazioni. Ecco allo
ra l'esigenza di alcum prov-
vedimenti mdifferibili quali la 
plubblicizzaziona dj tutte le 
acque di superficie, la revisio-
ne delle autorizzaaom e dei 
disciplinari di concessione, la 
riforma del testa unico sulle 
acque e gh impianti ldrogeo-
logici, la dichiarazione di 
pubblica utilita delle opere 
relative alia stabilizzazione del 
suolo e della difesa idrauli
ca, la necessita ai affidare 
un ruolo primario alle Regio-
ni alle Province e ai Comu-
ni, la valori2zazione delle ri-
sorse idriche per un uso 
coordinato e razionaio (po-
tabile, irriguo, industriale e 
lgiemco-sanitario) misure di 
riforma agraria per assicura-
re — insieme a mighon con-
dizioni di vita — la stabili
ty dei nuclei Tamilian nella 
agncoltura e in montagna, la 
riforma urbamstica per un as-
setto del territorio svincola-
to e contrapposto agli interes-
si privati, la instaurazione in-
fine, di un sistema di con-
trollo automatico delle piene. 

I fiorentini sanno di queste 
inadempienze, sentono la col-
pevole assenza del governo, 
dsgli organj centra)! e perue-
rici e protestano con l'amara 
lronia che 11 distingue accom-
pagnata da una presa di co-
scienza sempre piu diffusa 
che, pur partendo dalla mo-
tivazione drammaticamente 
presente dell'alluvione, risale 
aJle radici piu profondc della 
societa e delle aue contraddi-
zioni. Propno in questi gior-
ni i rappresentantt dei die-
cimila operaton economic! al-
luvionati, stanno battendosi 
alle porte degii uffici mini-
stenali per ottenere un diffe-
rimento (di almeno 5 anni) 
della restituzione dei mutui 
contratti all'lndomani del di
sastro al tasso del 37r. Anohe 
in questo caso la sordita go-
vernativa e stata totale e in 
tre anni i fallimenti, le chiu-
•uxe di negosj, i eamWamen. 
ti di gestione hanno triplica
te le medie del periodo pre-
cedente, provocando un vero 
e proprio sconquasso in una 
eeonomia gia cH per s* fra-
gile e frammentaria, 

Colpevole 
incuria 

OH abitanbi delle zone alia 
periferia — che furono 1 pro-
tagonisti di quella fioribura 
di vitaiita democratica che 
trovb espressione nella for
mula originate ed unitaria dei 
consigli di quartiere — stan
no dando vita a forti movi
menti di protests, come a Ho-
veszano, Gavinana, Santa Cro
ce. I mille abitanti di un 
quartiere fiorentino fortemen-
te colpito daU'alluvione, por-
teranno domani una mostra 
in Piaxxa Signoria per denun-
ciare la colpevole incuria 
delle autorita goremative e 
comunali a distanaa di tre 
anni dal tragioo 1966. A livel-
lo decH enM locali dlretti dal
le torse di sinistra, gll impe-
gni sono multtforml: 11 proa-
skno norembre saranno pre
aentate dall'asaeasorato alia 
afrtcoltura della Ammlnlstra-

zione provinciale di Firenze, 
le rfsultanze e le finalita di 
una indagine dettagliata su 
tutto il territorio, intesa a di-
mostrare la possibilita di co-
struire un sistemu di piccoii 
invasi nei quadro delle esi-
genze della sistemazione 
idraulica e di quelle agro-eco-
nomiche. Vi parteciperanno 
pubblici amministratori, orga-
nizzazioni dells cat^gorie la-
voratwei e professional^ tec-
nici ed esperti. 

II 14 novembre si terra un 
convegno nazionale dei comu-
ni, province ed altri enti 

montani, indetto dalla Lega 
per le autonomic ed 1 poterl 
locali alio acopo di proporre 
soluzioni per i territori mon
tani. Nei mese di dicembre 
avra luogo un convegno per la 
sistemazione ldrogeologica del 
bacino dell'Arno promosso 
dalle ammin^strazioQi provin-
ciali e comunali toscane in-
teressate. Infine, il 15 novem
bre, avra luogo la seconda 
assembles nazionale delle Re-
gioni, delle Province e dei 
Comuni alluvionati. 

Giovanni Lombardi 

II 15 novembre a Firenze 

Assembled nazionale 
sui problemi 

delle zone alluvionate 
Una dichiarazione del presidente del Pa m-
ministrazione provinciale Elio Gabbuggianr 

II IS novembre avra luogo a Firenze la seconda 
blea nazionale delle Region!, delle Province e del Co
muni alluvionati per fare il punto nella attuale grave 
situadone e per rinnovare la richiesta al governo dl 
convocare una conferenza nazionale sulla difesa del 
suolo e la regimazione delle acque. A proposito dl 
quests iniziativa 11 presidente della provincia, Elio 
Gabbuggiani, ci ha rllasclato la aegucnte dlchiaraaione: 

L'assemblea — che si terra sotto il patroclnio dell'ANCI del-
l'UCEM e dellTJPI — ha lo scopo di trarre un bilancio del hv 
voro svolto e di puntualizzare la situazione quale oggi si pre
sents a otto mesi di distanza dal primo incontro fiorentino che 
tra l'altro precisd in un documento, dopo un ampio e appassio
nato dlbattito, alcune richieste ed esi genze fondamentali per 
un awio a soluzione dei problemi che stanno alia base delle 
ricorrenti catastrofi che funestar.o il nostro paese. Esse si con-
cretizzano in alcum punti che costituiscono tuttora la piattalor-
ma su cui si svolgera il dibattito all'assemblea del 15 novembre: 

— CONVOCAZIONK, da parte del governo, della conferenza 
nazionale per la difesa dei suolo e la regimazione delle acque; 

— UNA LEGGE ORGANICA per la montagna e l'utilizzazio-
ne, senza altra remora o indugio, dei fondi destinati alia di
fesa del suolo disponibili nei bilanci dei var! dicaateri, oltre a 
rapide procedure di approvazione e di esecuzione dei program-
mi di ricostruzione dei centri danneggiati, 

~ ADEGUAMENTO del hvello dei servizi degli uffici central! 
e periferici dello stato con personale specializzato, consentendo 
inoltre l'lnserimento di questo anche negli organici degli enti 
loc&ii* 

— IN8ERIMENTO, con adeguata priori ta. del problema del 
suolo nei proannunclato quademo delle opzionl che saranno 
alia base del secondo piano quinquennale per lo sviluppo eco-
nomico; 

— ISTITVZIONE di un unico centra responsabile per la sl-
ttemasione e difesa del suolo e per la regimazione delle acque 
con la plena ed effettlva partecipazione degli enti locali delle 
•one interessate; 

— PREDISPOSIZIONE di un adeguato servizio di difesa 
civile fondato sulla determinante partecipazione degli enti loca
li, al quali dovranno eaaere fomlti adeguati meazi e atruroentl 
ope rati vl. 

Poiche — com'* facile costatare — i problemi che oostltul-
rono oggetto dl esame nell'assemblea del 22 marso, pur essendo 
in corso stud! e indagini da parte della commissione De Mar
ch! e di una commissione senatoriale, rlmangono drammati
camente aperti, il comitato di coordinamento ritiene neoessario 
che i rappreeentanti delle comunita locali tornino dl nuovo ad 
incontrarsi, Insieme al rappreeentanti delle organisaaaioni sln-
dacall dl categoria, per diacutere e deddere — dopo gll Inoon-
trl avutl oon w preaidenae delle due earner* * dei gruppl par-
lamentari, con la presidena* del oonaiglio e 11 ministero del la-
vori pubblici — le inlsiative piU opportune atte a aollecitare 
gli organl responsabili ad attuare 1 prowedlmentl urgentl • 
(11 interventi organlot ndlspensabili per una reale ad aCftoaos 

feea del suolo ». 

Dalla crisi della Francia post- gollista 
emerge un altro «uomo del destino* 

I CENTO GIORNI 
Dl SERVAN SCHREIBER 

Drvenuto segrerario del partito radical*, Peditore delP- Express »( questo mtstico deU 
Keurocrazia e della terra forza, cerca di g iocare la carta del centro-sinrstra e di assol-
vere la funzione di calamita di front© alio sfaldamento previsto del partito gollista 

dif« 

^•1 Mttro corritpoedeate 
PABIGI. novembre 

La Francia e un paese do
ve gli « uomini del destino », 
i «salvatori» spuntano alle 
cantonate di ogni crisi con 
la prolifica facilita dei fun-
ghi. A parte il generate De 
Gaulle, salvatore per vocazio-
ne, per struttura mentale e 
per Intuisione politica, soltan
to in quest "ultimo anno alme
no quattro o cinque uomini 
hanno detto o fatto dire dai 
loro biografi di aentirsi ad-
dosso, come una aorta di pel-
le dl ricambio, un «destino 
nazionale»: Georges Pompi
dou, o m u l entroto nei ri-
stretto Pantheon dei presi
dent! della Repubblica nn 
che se il suo compagno di 
partito Vallon gli ha contesta-
to questo « destino » accusan-
dolo di averlo usurpato com-
plottando contro De Gaulle; 
l'attuale muixstro delle Flnan-
ze Giscard d'Estaing che si e 
gia posto come successore 
« predestinato » di Pompidou 
alle presidenziali del 1975; Ed
gar Faure, ex minlstro dell'E-
ducazione nazionale, che rie-
letto domenica scorsa deputa-
to del Doubs ha modestamen-
t* dichiarato di sentirsi « elet 
to della nazlone » e quindi in-
vestito dl un «ruolo nazio
nale*. E potremmo continua-
re la lista col solo timore di 
offendere qualcuno per omis.-
sione. 

L'ultimo i salvatore » dichia 
rato in questo scorcio ai fi 
ne d'anno e Jean Jacques Rer 
van Schreiber, direttore dl 
una grossa impresa editoria-
le clie pubblica « l'Expruss u 
e « 1'Espansion », nominato in 
questi giorni segretario gene-
rale del Partito radicale. Ser-
van Schreiber ha assunto l'in-
carico con 1'impegno di « sal-
vare» 11 partito dalla disso-
luzione definitiva e di ripor-
tarlo, in cento giorni, dalle re-
trovie politiche all'avanguar-
dia della lotta per la ristiur 
turazione deila Francia, col 
concorso — s'intende — del
la sinistra Irancese. 

In fondo, che Jean Jao i ies 
Servan Schreiber sia diventa-
to il leader di questo parti
to ormai ridotto a poca piu 
di un ectopla&ma. al post-) i i 
un qualsiasi altro notabile ra
dicale. avrebbe ben scarso in-
teresse per il lettore italiano 
se dietro questa operAZionf 
non si nascondesse. anco.a 
una volta, una grossa « ambi-
zione nazionale» se non ad-
dirittura europea. Ma per ca-
pire il perche di questa ope-
razione e nt>cPS5iiio, prima di 
tutto, scorrere sia pure suc-
cintamente le ultime vioendo 
del partito tadicale che, dal 
ruolo preminente e progressi-
sta avuto ai tempi della ter-
za Repubblica a queil-j j?)h 
piii ridotto. ma sempre deter
minante, di cermeiA rra 11 
moderatismo cattolico e la si
nistra socialdemocratica sot-
to la quarta Repubblica, e ri
dotto oggi. nella quinta Re
pubblica gollista, a tredici de-
putati (ne aveva 160 nei 1952). 
quaranta senatori e appi>rj 
diecimila iscnt'i. 

Forse il Partito radicale si 
e estenuato in questo dif-
fiicile esercizio di eqmlibn-
smo cui lo costringeva iu sua 
natura « radicale », cioe de-
mocratico-progressista, hmita-
ta perO dalle tad{ci horghesi 
che gli impedivano di vedere 
o di accettare nei partiti mar-
xistl il contributo rinnovato-
re che da essi poteva veni
re: fatto e che dalla dram-
matlca scissione del 1955 (co-
stituzione di una destra radi
cale fcttorno 4 F'Uire e di una 
sinistra attorno u Mendes 
Franct) l! par'ito e po^iato 
da una crisi all'altra senza in-
terruzioni per ritrv/arsi. con 
i suoi ranghi sparuti, nei be-
no della Federazione della si-
nistri che Mitterrand nvova 
fondato per ridare una lir.^a 
possibilmente unitaria a.le 
correnti politiche francesi di 
isplrazione democratica e so-
ciallsta. 

Purtroppo lo spaccamento 
della Federazione a seguito 
degli awenimentl di maggio 
dell'anno scorso, consumata 
fino in fondo un mese fa 
con lo sciogltmento del grup-
po parlamentare federato, ha 
tolto al radical! l'ultima spe-
ranza, o l'ultima illusione, di 
riavere un ruolo declsivo nel
la vita politics francese attra-
verso il nlancio della sinistra, 
sicche" al congresso di Nantes, 
domenica scorsa, 1 resti di 
quello che era stato uno dei 
partiti promotori della Fran
cia modema, laica e democra
tica, decidevano di rinunria-
re ad ogni tentazione social 1-
sta per cercare al centro le 
ragionl e le forze dl una ri-
nasclta radicale. 

CI sia permessa, a questo 
punto, una parentesi: la Fran
cia, fenomeno unico nell'Euro-
pa del dopoguerra, ha visto 
scomparire quasi totalmente 
negli ultlmi venti anni parti
ti dl grande influenza come 
11 MRP cattolico, il Partito 
radicale, i conservatori « indi 
pendent! e contadini » senza 
parlare della meteora pugiadi-
sta, della nascita, morte e re-
surrezione del gollismo, del 
clamoroso declino s<iciali»ta 
II che ci porta a riflettere sui 
la enormlta dl quella crisi po 
lltica che e stata, per 'a Pra/i 
cia, la guerra d'Algeria dalla 
quale soltanto 1 oomunlstl si 
sono Mdvail e graeie alia qua
le 1 goUliti sono risortl dal
la loro oeneri oome sucoeaso-
rl e catalissatoii temporanel 
dl tutte le tendenae borgheal. 

Ua tomiamo al Partito ra

dicale. Scelto, come Presiden
te Maurice Faure, di orienta-
mento centrista, si trattava di 
trovare un segretario generate 
giovane e dinarnico, abbastan-
za ambizioso per tentare l'im-
possibile awentura del salva 
taggio di un partito morente 
e sufficientemente legato agli 
ambienti economico nnanziari 
di un certo europeismo filo-
americano e atlantico, per in-
traprendere la lotta contro il 
gollismo e alcune delle sue 
tendenxe ancora assaJ forti 
nei neogollismo di Pompidou 

Ed ecco uscire dal cappel-
lo dei prestigiatori radicali il 
coniglio del miracolo: Jean 
Jacques Servan Schreiber. Ra
dicale « mendesiano > tra il 
'S3 e il '56. inventore dell'ope-
razione « Monsieur X » per le 
elezioni presidenziali del 1965 
(si trattava di rUanciare. col 
socialista Defferre alia presi-
denza della Repubblica. una 
terza for»a socialdemocratica 
e centrista), sostenltore della 
coppia Defferre-Mendes Fran
ce alle presidenziali di que
st'anno e con lo stesso obiet-
tivo, autore del Best Seller 

1967 • La sfida americana». 
questo mistico dell'eurocrazia 
e della terza forza era certa-
mente il personaggio piii in-
dicato — anche se tutte le sue 
operazion! si erano risolte in 
un disastro politico — per ri-
portare a galla 11 partito ra
dicale nella prospettiva. iden-
tica alle precedenti, di una 
grande Federazione di centro-
sinistra; e il radicalismo fran
cese in cerca di salvezza lo 
ha scelto senza esitare. 

Ma la situaaione politica 
francese oggi non e piti quel
la del 1955, ne* quella del 1965 
e nemmeno quella del 1968. II 
Partito socialista. con l'ulti
mo congresso di Issy-les-Mou-
lineaux. si e posto come obiet-
tivo di diventare l'asse della 
sinistra francese non comuni-
sta. Una parte dei centristi, 
con a capo Duhamel, e stata 
attirata dalla grande calamita 
gollista, ha preferito cioe en-
trare nei gioco governativo 
piuttosto che continuare a gi-
rare a vuoto in attesa di una 
crisi a destra o a sinistra. In 
queste condizioni e nei mi-
ghore dei casi, dopo avere ri-

Debutto in TV a colori? 

Non e la tolita bell a straniera che dimostre dl non essere 
freddolota, tuffandosi in msre fuori staglone. Questa volta 
I'immaglne della bagnante ai prlmi dl novembre e data da 
Marilu Tolo, che e stata pronta ad approflttare dell'eccezio-
nale tepore di cielo e di mare nei golfo dl Napell per un'alle-
gra pauta del lavoro. L'stlrice * infattl preiagonlsta del film 
« Gradlva • che Giorgio Albertazzi sta girando tra Sorrento 
e Pompei. La pellicola e a colori • sarebbe destlnata alia 
televfoione, se andri in porto il progeMo del programml non 
solo In bianco e nero per II piccolo schermo. 

strutturato il partito radicale 
nei cento giorni che lo sepa-
rano dal congresso straordi-
nario di febbraio, Servan 
Schreiber potrebbe raccoglie-
re i resti del suo partito, 1 
resti dei cattolici, i resti del 
centro-sinistra: troppo poco 
anche per abbozzare quel 
« profondo cambiamento del
le strutture politiche france
si » che il giovane Servan 
Schreiber (e nato a Parigi 
nei 1924) ha posto come obiet-
tivo principale della sua 
azione. 

Allora e evldente che ae 
Servan Schreiber ha accetta-
to di entrare nell'operauone, 
lo ha fatto contando su al
tre foree che {totrebbero a 11-
berarsi» nei corso di una 
azione continuata e costante 
del Partito radicale per ndi-
ventare jl perno di una « gran
de federazione ». Queste forze 
sono facilmente individuabi-
li: a sinistra c'6 un partito 
socialista, appena ristruttura-
tosi dopo la grande crisi del
la Federazione, nei quale le 
vecchie forze anticomuniste 
aspettano soltanto un error* 
di manovra di Savary per rl-
spuntare in superficie e spin-
gere 11 partito o una parte 
di esso verso una soluzione 
centrista. Nessuno crede in-
fatti che Defferre si sia ras-
segnato al ruolo secondario 
di sindaco di Marsiglia, quel 
Defferre che eon il suo pro-
getto di grande federazione 
terzaforzista aveva avuto in 
Servan Schreiber il suo pro-
feta. 

A destra, tutti sanno che il 
partito gollista e un amalga-
ma prowlsorio di forze di
verse e contrastanti cui la 
perdita di un elemento cata-
lizzatore come De Gaulle non 
ha certo giovato. Contro la 
politica di Chaban Delmas e 
di Giscard d'Estaing (che 
Pompidou avalla senza tutta-
via compromettersi troppo e 
tenendosi libero per eventua-
1! ricambi) una parte del ca-
pitalismo francese ha gia 
espresso le sue critiche attra-
verso il ministro Chalandon. 
mentre gli « ortodossi» da de
stra e i « gollisti social! » da 
sinistra continuano la loro po
lemics, piii o meno aperta. 
per denunciare le imposture 
e i tradimenti del neogolli
smo. 

Queste larghe crepe mani-
festatesi nei regime dopo la 
caduta di De Gaulle (ma pre
senti anche prima) fanno ri-
tenere a certuni che il parti
to gollista potrebbe. prima o 
poi. sfaldarsi e restituire al 
centro, con la benedizione del
le forze economiche europei-
ste e pro-atlantiche, una par
te delle forze sottrattegli al 
tempo dello «incanteslmo de-
golliano*. Ne deriverebbe al
lora un gigantesco rimesco-
lamento di carte che contribui-
rebbe a far affluire da sini
stra e da destra verso i parti
ti centristi quelle forze neces
sarie all'operazione che e nei 
plani di Servan Schreiber e 
dei suoi sostenitori. 

Se si tratta di una grande 
illusione il tempo lo dirfc: ma 
e certo che il tempo non gio-
ca in favore dell'unita del par-
tito gollista e, del resto. l'in-
stabilita politica della Fran
cia del dopoguerra e provata 
dagll sconvolgimenti cui ab-
blamo accennato piii ^opra 
Dopo la grande awentura na
zionale, solitaria. del genera 
le De Gaulle, il capitalismo 
francese sente mancarsi la 
terra sotto i piedi: e una 
parte di esso non ha piu bi-
sogno di essere convinto del 
la necessita di battere altre 
strade per riportare la Fran
cia alia competitivita nella 
battaglia w r i mercati mon-
diali. 

Augusto Pancaldi 

Un incontro-dialogo in corso da ieri 

II pluralismo teologico 
entra nelFex S. Uffizio 

Vi partecipano i prelati della Congregazione per la dottrina e 
la fade, dieci preiidenti di conferenze episcopali, teologi 

I.'incontro e il dibattito in cor 
so da ion tra la Congregazione 
per la dottrina e la fede. rm 
nita al gr<m com[ilt!to con car
dinal] e presuli. e l president 
(e teologi di loro fiducial delle 
dieci Conferenze episcopali che 
hanno create finora le Commis
sion! teologiche. assumono un 
significato rilevante per la vita 
della Chiesa, anche per le ri-
percussioni che potranno avere 
in tutto U mondo cattolico non 
ecclesiastico. 

I problemi in discusswne ri-
guardano la libarta di ricerca 
cui un teologo ha diritto, e i li-
miti entro cui egli puA muoversi 
nella sua indagine e nei suoi 
studi. senza correre il nschio di 
essere colpito come e avvenuto 
per seeoli. uai provvedimenti 
censon deil'ei Santo Uffizio i! 
cui punto di dferimento per giu-
dicare era umcamente la dot
trina dl San Tommaso d'Aquino. 

Sebbane reodeUoa cHumanl 
genarie* eon la quale P » Xn 
riaffema la vslklKa della teo-
logia tradtrkmale coeero 1 prt-
cursari della nuova, porti k data 

dVl 1. agosto I960, ossia di molto 
anU>cedente alle disposuioni con 
cilian che prevedono il p'.ure-
h-smo teologico. tutti rwordnmo 
l casi recenu di Kung, di Illich, 
di Sdullebelckx. di Girardi. di 
Lutte — e l'elenco potrebbe con
tinuare — vittime della intolle-
ranza da parte dell'autorita ec-
clesiastica, 

E" vera che da quando, nei 
dicembre 196S, Paolo VI decise 
di trssformare U Santo Uffizio 
(create da Paolo HI nei 1542 
per oombattere le eresie) in 
Congregaiione per la dottrina e 
la fade, nominandovi prefetto. 
al potto del vecchie cardinale 
intecralista Ottaviara. U mode-
rato Franjo Seper, si tooo avu-
te oerte aperture, ma e pur 
vero che ci tooo vohiti quattro 
•nni per arrivare ad una nu-
nione come quelle odkrna. gia 
predisposta da tempo. 

Ci© one e iwiporiante rUevere 
e che. dope ottre quattro eaeoU. 
il phiralisaw teetegaon eotra nei-
l ex Santo Urtiaio, t p w k p r i -
ma volta diverse acuele taale-
gicbe msttone a cooiroase le lo

ro riterche, anche se sui dlbat
tito \wnie mantenuto il massimo 
nserbo. 

Sono presenti al dibattito. co
me abbiamo detto, la Mgueao 
dieci Conferense episcopali: Ita
lia. Francia, Inghtlterrs. Belgio, 
Olanda, Austria. Stati Uniti. 
Spagna. Germama e il Consigho 
episoopale latino-amencano. Per 
I'lulia, jaartecipa il presidente 
della CEI, cardinale Poma. c 
i teologi Marransini e geauHa 
Lui* Sartori; par 1'Otanda * 
presente il cardinale Alfrink e 
padre Edward SchiUebeeckx ao-
to non solo per aver isplrato tl 
t Nuovo catecbismo > olandeee. 
ma per esMre stato messo, par 
questo. sotto accuse e pea as-

solto dalla Conareaaaioee per la 
dottnna e lafedt. Per la Ger-
maoia, tone nreeaati il cardiaale 
Doepf ner e il fatuiU Karl lear
ner, che e stato aaeke 

todpano U 
•jobgiOe 
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