
I ' U n i t a / venerdi 20 febbraio 1970 / caffuaiifci e c o m m e n t i 
Ad un anno d a l « C h e cosa resta ?» 

Lettera aperta 
a monsignor 

Baldassarri 
Padre, 

e ben difficile capacitaisi 
che, dopo ll «Vatieano II» 
e la « Pacem in terns » e a 
oltre me?zo secolo dalla 
morte di Pio X e di Merry 
del Val (di «felicc memo 
na » entrambi) il resocon 
to del lungo c gradito col 
loquio informale che Ella 
voile concedermi ncll epi 
scopio ravennate e che 10 
pubblicai su * Rinascita * 
possa ora viaggiare ncl do? 
sier accusatorio che il « \ i 
sitatoie apostolico • si ac 
cinge a contestarle 

Sara, questo, un tardo 
« reperto » per sbarrare la 
via degli altan anche a 
Giovanni XXIII che, nella 
pnmavera del G3 concesse 
un altro colloquio informa 
le a un giornahsta comuni 
sta e per di piu sovietico^ 

Viene subito in mente un 
versetto del Vangelo di Lu 
ca « I fariset e gh scribi 
brontolavano e dicevano ai 
discepoh di hit perche man 
giate e bevete con i pub 
hhcani P I peccaton7 » E 
dopo U «caso Lercaro» 
v 6 da far gran meravigha 
per la rinnovata e puntigho 
sa intraprend*>nza dell cmi 
nentissimo prefetto della 
Congregazione dei vescovi, 
il cardinale Confalomen, 
che, del tutto sordo e disat 
tento amd mostrarsi, inve 
ce a proposito di quel tal 
vescovo vicario di Monaco 
di Bavieia DefreggT ese 
cutoie di uno spaventoso 
eccidlo di poveri paston a 
Filetto, nell aquilano 

Mi consenta Padre di n 
cordare ancora la cristiana 
affability con la quale Ella 
voile accoghermi in quella 
limpida mattmata decern 
brina di due anni or sono 
Cerlo Lei ben sapeva che 
io abito < al di la del fiu 
me» per dirla alia manie 
ra di Blaise Pascal ma non 
percio ebbe esitaziom Mi 
venne mcontro sul hmitare 
del suo studio «A chiun 
que batte alia mia porta 10 
apro > E le stupende chie 
se della sua citta piu vol
te si apnrono anche a gen 
te lontana, ehe proveniva 
da un Paese martonato 
oggi ancora da una super-
potenza impenalista e ag 
gressiva e lei voile perso 
nalmente indirizzarsi al ear 
dtnale Spellman per U bel 
lieoso discorso del Natale 
'66 pronunciato in un earn 
po tnnceiato amencano 
prcsso Saigon in netta po 
lemica ton le parole che 
Paolo VI in quel tempo an 
dava dicendo Certamente, 
poi, le cose son mutate v e 
stata la recentissima alio 
cuzione (17 novembre u s ) 
dello stesso papa a un grup 
po di governaton degh USA 
che, perfmo, 1 « Osservato 
re romano » ha creduto di 
non dover pubblicare inte 
gralmente 

La critica 
di Lercaro 

Ricordo ancora quel suo 
tavolo ingombro di libn e 
fogli con la sua insegna epi 
scopale stampata in verde 
una remimscenza quasi del 
fiabesco colore che 1 mosai 
ci fanno piovere dalle ab 
ndi delle piu lllustn basih 
che della sua diocesi 

Di che cosa parlammo m 
quel colloquio oggi incrimi 
nato? 

Del post Concilio « Paolo 
VI — Ella disse — e 1 uo 
mo delle grandi idee al pa 
ri di Giovanni XXIII ma le 
difficolta che si frappongo 
no le sente lui come le av-
vertiamo noi» DeU'assem-
blea generale della Confe-
renza episcopale italiana, 
di questo episcopato nostra 
no che io defina * pigro e 
arretrato» e che lei, inve 
ce, difese con vigore pur 
se assieme a taluni tra gh 
uomim piu prestigiosi (Pel 
legrino di Torino, Ursi di 
Napoli) Ella era stato esclu 
BO dalla delegazione vesco 
vile al pnrao Sinodo Par 
lammo della «Populorum 
progressio» e, soprattutto 
della inceria posizione as 
Bunta (per le pressiom del 
1 episcopato amencano) dal 
la Costituzione conciliare 
« Gaudium et spes » in me 
rito al problema della guer 
ra nell'epoca atomica Ave 
vamo entrambi in mente 
laccorata critica espiessa 
da Giacomo Lercaro all Ar 
chiginnasio di Bologna vcr 
so certe formulaz.oni di la 
le documento Eia nell ana 
il tremendo mterrogativo 
che sovrasta cattoiici e non 
caltolici e oggi • possibi 
le » una guerra • Kiusta » 
intosa nel senso tradizio 
nale7 

Pacatamcnte Llla ammise 
che l cattoiici sono tuttora 
djivisi su questo problema 
Kill voile anche aggiunge 

re che non e stata ancora 
trovata neppure 1 argomen 
tazione assoluta per la pa 
ce assoluti Procede mnan 
zi una fase di maturazion0 

anche se v e da costatare 
che la « Gaudium et spes » 
da ragione in sostanza ai 
cattoiici cho difendono la 
veechia distinzione Essi ven 
gono talora defimti * guer 
rafonriai » nn sono nume 
ncamente predommanti II 
suo parere fu che la divi 
sione non si supeia mill 
tando arcignamente nell uno 
0 nell altro campo Tuttavia 
Ella disse che dal punto di 
vista evangehco, era neces 
saiyo lavorare per la pace 
assoluta e comunque in 
campo morale fa\ onre il 
superamento dell'arcaica di 
stinzione 

Silenzio 
ermetico 

Poi 1 anno scorso di que 
sti tempi usci il volumetto 
che raccoghe i suoi scntti 
per «1 Avveniie d Italia » 
di Raniero La Valle dal ti 
tolo amaro « Che cosa re 
sta9 » La cortina del silen 
zio piu ermetico si distese 
immediatamente attorno a 
quelle sue pagme Non se 
ne accorsero neppure que 
gli ardenti promo ton di 
« jacqueries > teologiche che 
ogni giorno ci accade di 
incrociare denlro e fuori 
dei chiostn Fu il quotidia-
no comumsta a rilevarle, 
non certo per una banale 
slrumentalizzazione ma al 
lo scopo di cogliere una te 
stimonianza autorevole e 
preziosa su una crisi dram 
matica dell autentico creden 
te attorno a problemi es 
senziali che vanno ben ol 
tre le pur rile van ti que-
stiom del celibato sacerdo-
tale 

Era facile intuire, fin da 
allora, che attorno all arci 
vescovo ravennate si anda-
va disseminando la brums 
insidiosa del sospetto e det-
1 isolamento 

Ne soffnmmo per Lei, 
Padre, sinceramente 

Per Lei di cui avevamo 
ammirato la schiettezza e 
un'autentica canca umana 
Poi conoscemmo in vano 
modo le utmliaziom l di 
vieti, le contorte rampogne 
che Le venivano infhtti 
L attendevamo a Soresina 
per diballere le question! 
concordatane giunse inve 
ce un suo biglietlo di scu 
se per il pubbhco L emi 
nentissimo personaggio di 
Cuna era stato ben solleci 
to con il suo «verboten»' 

A noi che, per lunghi an 
m fummo nella citta am 
brosiana ci pareva di esse-
re tornati al chma che av 
volgeva monsignor Giovan 
Battista Montini arcivesco 
vo di MUano 

Erano gh anni tn cui un 
gesuita sulla « Civilta catto 
lica > attaccava le tesi del 
«prima > Maritain (non 
certo quello de «Le Pay 
san de la Garonne > } con 
1 intento di coinvolgere 1 ex 
assistente della FUCI e re 
sponsabile della Editnce 
« Studium > che aveva au 
tonzzato la traduzione ita 
liana dell < Humamsme in 
tegral > Erano gli anni in 
cui il capo del Sant Uffizio 
(il cardinale Ottaviam tan 
to per non far norm) giun 
geva nella metropoh lorn 
barda e vi si tratteneva al 
I insaputa dell arcivescovo 
giorni e giorni per racco 
gliere matenale d accusa 
contro il futuro Paolo VI 
Erano gli anni in cui in oc 
casionc della « Missione Mi 
lano », Gio\an Battista Mon 
tmi cercava il «dialogo con 
% lontani » e « nabilitava » 
coloro che erano stati ban 
diti da Schuster da don 
Primo Mazzolan colpevole 
di aver intrecciato un dia 
logo con i comunisti in pie 
na « guerra fredda > a pa 
dre Davide Turoldo forte 
mente mdiziato di • sini 
strismo • 

Allora erano « dall altra 
parte* o contro Gio\an 
Battista Monttm i commen 
datori del «pacelhsmo » 
piu sfienato l grossi « cap 
pelh « rossi di Curia i pre 
lati suggemano alia stam 
pa liberaloide massomca e 
fahcista di definire Giovan 
Battista Montini «Badoglio 
di Milano » • palafremere » 
della sinistra cattohca, ecc 
ecc 

Conoscemmo perfino per 
diretta testimomanza di in 
timi 1 amarezza chf perva 
deva il piu prestigioso ve 
scovo itahano Molto simile 
pensiamo a quella che og 
gi tolpisce Lei mentre il 
« \ isitatore apostolico » si 
apprtsta a viaggiare in 
• Mint des » da Roma a 
Ravenna 

Per tulto ti icsto e per al 
tio ancori u creda Padre 
voghamo e^crlc, \icini an 
che se situati « al di la del 
fiu mo » 

Sinceramente 
LIBERO PIERANTOZZI 

Tre generazioni di francesi discutono in questi giorni «la grande svolta» 

ParM'36; TuttoenossiBe..?" 
Un film eccezionale su quell'indimenticabile momento che fu il trionfo del Fronte popolare - Dall'at-
tacco delle «Croci di fuoco» alia riscossa della sinistra - La brutale fine della «grande illusione» 

A D E S T R A 
— Partgi del 
Fronte Popo 
tare una ma 
mfestaz ione 
unltarla al ci 
mitero Pere 
Lachaise do 
ve sono se 
polti i morti 
della Comune 

Dal nostra corrispondente 
PARIGI febbraio 

Su alcune folgoranti imma 
gim della « rnoluzione » di 
maggio — la polizia che can 
ca gli studenti al Quartiere 
latino Malraux e Debre che 
guidano stravolti la nscoss>a 
golhsta sui Campi Ehsi — 
cadono grandi e pesanti que 
ste lettere bianche che costnn 
gono il pubblico a sillabare 
« La stona non si npete mai 
balbetta » 

E dal 1968 nchiamo inten 
zionale e fin troppo scoperto 
ad una recente sconfitta de 
mocratica (il balbettamento 
della stona che non si ripe 
te mai) siamo proiettati in 
dietio di trent anni anzi di 
trentaquattro perche il lun 
gometraggio documentano di 
Henri de Turenne dedicato al 
Fronte popolare comincia con 
la crisi del 1934 l mihoni di 
disoccupati la danza dei go 
verm che si alternano al nt 
mo di uno spettacolo di ma 
nonette le « Croci d fuoco » 
del sinistra colonnello De la 
Rocque per arnvare alia n 
scossa della sinistra alia na 
scita e alia vittona del Fron 
te popolare alia guerra di 
Spagna alia brutale fine del 
la « grande illusione » 

Henri de Turenne ha segui 
to sul piano tecnico la stra 
da di Mikhail Romm per il 
suo « Fascismo quotidiano $> 

raccoghere fotografie e docu 
mentan pohtici dell epoca 
spesso mai conosciuti o addi 
nttura mediti montarli in se 
quenze ben congegna acco 
starli a scene di costume (1 
divi degli anni trenta le « Sei 
giorm » al Vel d Hiv lo scan 
dalo Staviskv) e restituire in 
immagini parlanti uno dei ca 
pitoli essenziah della stona 
francese contemporanea sul 
quale il giudizio degh stori 
ci e ben lontano dall essere 
unanime 

Scoppiano 
gli scandali 

Questa e la tela del film 
c Trerdasei la grande svolta » 
che tre generazioni di fran 
cesi discutono in questi gior 
m con una passionahta che 
sta a dnnostrare non soltanto 
1 interesse per 1 opera ma so 
prattutto il fascino intatto di 
quell indimenticabile momen 
to che tu il trionfo del Fron 
te popolare 

II film si muove abbiamo 
detto dal 1934 la crisi ame 
ncana ha attraversato 1 Atlan 
tico e si abbatte sull Europa 
Che cosa possono fare 1 gover 
ni infrolhti della Terza repub 
blica davanti a un fenomeno 
che ha fatto barcollare gli 
Stati Uniti7 I goverm cadono 

II convegno di Viareggio su «Movimento operaio e autonomie locali» 

La scelta di classe delle ACLI 
Superato il « collateralismo » con la DC, non si vuole cadere nella pura testimo-
nianza morale bensi impegnarsi sul fronte politico e sociale contro il capitalismo 
Le ACLI hanno riconferma 

to con forza la scelta di To 
rino Questo c il dato emer 
gente dal recente convegno 
di studio sul « Movimento ope 
raio e le autonomie local] > 
tenutosi a Viareggio 

«La fine del collaterall 
smo con la DC non e per 
noi un discorso di recupero 
di un autonomia astratta ma 
parte da un preciso giudizio 
storico su una espenenza con 
creta ventennale condotta al 
1 interno di un partito la 
DC Quel tipo dl espenenza 
non basta piu II movimento 
(achsta) ha compiuto una 
sceita di campo che e di clas 
se dobbiamo avere il corag-
gio di andare fino in 
fondo i) Queste parole che 
sono di Maria Fortunate vi 
cepresidente nazionale delle 
ACLI espnmono a^sai chiara 
mente la linea e il < clima » 
del convegno di Viareggio in 
detto da! settore «Citta it e 
che ha visto la partecipazio 
ne attiva degli amrnJmstratori 
locali achsti dei rappresen 
tanti delle tre orgamzzazionj 
sindacali della Lega per le 
autonomie e i poteri locali 
dejl ANCI E la critica serra 
ta contro la DC ed il centro 
sinistra e nsuontta in tanti 
interventi — da quello di Bor 
gogna di Napoli che ha par 
lato del clan dei Gava e del 
la speci!ia7ione <?dili?ia a quel 
lo di Alessandria per il quT 
le il plunlismu di questa 
socicta es sip s ltanto nelle 
forme di sfrittanunto — non 
nflette soltanto lo < sdegnn 
e la nhb I per 11 cost in 
te mnrtifinz one cm sono stT 
te sottoposte in questi anni 
le «speranze » e le « lllusio 
ni degh arl sti e di tanU 
paite del mondo cattolico ma 
e sorretta da un giudi?io e 
da una analisi stonco polltira 
che lmeste la nature ed il ca 

rattere della societa capitali 
stica svelandone la confhttua 
hta di classe 

Non e a caso che monsi 
gnor Pagani ha voluto porre 
alcune domande circa il signi 
ficato da attnbuire all uso di 
una terminotogia da lui defi 
nita « marx lemmsta ) e non 
e pnvo di significato il fat 
to che le risposte siano state 
nette e precise tutte nassu 
mibili nel rifiuto delle discri 
minanti ideologiche e nellac 
cettazione « del metodo scien 
tifico della sperimentazione » 
e della lotta per cambiare 
questa societa e costruire la 
«nuova societa del lavoro » 
senza modelli prefabbricati 
(« nessuna disenminante puO 
essere mtrodotta in questa lot 
ta per 1 uomo — ha detto 
Lizza uno dei relaton — se 
non quella che per noi cri 
stiani queste battaglie politi 
che non sono 1 assoluto ») 

Sulla base di questa opzio 
ne anticapitalistica — sanciti 
dal congresso di Torino — e 
stato dunque impostato que 
sto convegno nel tentativo di 
definire I termini della pre 
senza aclista a livello locale 
Stabilita pertanto la nece^si 
ta di una lotta permanente 
per determlnare un nuovo as 
setto sociale una nuova sea 
la di valori il dibattito ha 
ruotato in gran parte attor 
no al problema degli strj 
menti nconducibile al discor 
so sullo Stato e su a « stra 
tegia delle riforme» che da 
tempo il movimento opera o 
pd il nostro partito portan 
avintj nella prassi politica 
nella rirerca teonca Su que 
sto tema la discuss one m 
evidenziato il trai aglio pro 
fondo e la vivacita che inve 
stono il movimento ponendo 
a confronto tesi dherse in 
fatti non sono mancati mo 
menti di astratta contrappos! 

zione tra una linea che ten 
de a pnvilegiare la battagha 
ai livelh intermedi e quella 
che subordma tutto il discor 
so al problema del potere ge 
nerale Da qui 1 interrogauv j 
— posto al convegno — se e 
fino a che punto mteressa al 
movimento operaio la batta 
glia (i per » le autonomie loca 
h e «nelle» autonomie loca 
h La risposta che a tale in 
terrogativo il convegno ha da 
to e stata tuttavia quella di 
una sostanziale adesione ad 
una linea strategica che con 
senta di saldare il momento 
di lotta nella fabbnea con 
la lotta a livello di societa 
civile 

«Nella djrezione di una 
nuova societa del lavoro — 
ha detto Maria Fortunato — e 
m una visione realistica del 
la societa itahana il cammi 
no obbligatono ci sembra 
quello di un avanzata progres 
siva delle forze del movimen 
to operaio che devono saper 
si insenre m tutte le strade 
ed in Uf* l sentien che so 
no ora apeui » « La positna 
evoluzione dflle autonomie lo 
call in questa direzione — ha 
detto il presidente Emllio Ga 
bagllo — e stretta-nente lega 
ta al loro permanente colle 
gars! ai bisogni alle aspira 
zioni alle proposte che emer 
gono con sempre maggiore 
chiarezza e decision? dalle for 
ze sociali dille lotte dei la 
voralon dalla partecipazione 
popolaie i 

Un enntnbuto i levante e 
stato ditn a tale ngmrdo 
du rapprcsentonti delle orga 
n 77a?iom sindacali (in parti 
colire da Levrero e da Caz?o 
la della CGIL1 i quah hanno 
sottolineato la ne^essita di di 
latare a livello della societa 
lo conquiste ottenute durante 
] autunno caldo dando ai pro 
blemi riguardanti la condizio 

ne civile dei lavoraton sboc 
chi avanzati e dirompenti in 
termini di grandi riforme Oc 
corre cioe una risposta a h 
vello politico che incida pro 
fondamente sugli attuali mec 
canismi di sviluppo delle gran 
di concentraziom economiche 
creando al contempo nuovi 
centri di ramificazione reale 
del potere che si sostanzino 
in una effettiva partecipazio 
ne diretta delle masse 

In questo contesto il conve 
gno ha posto il problema di 
un «impatto » tra il movimen 
to operaio e 1 autonomia loca 
le visto come «spazio» o 

« tappa intermedia » nella stra 
tegia del cambiamento dei 
rapporti di potere Per gli 
achsti tale autonomia deve es
sere usata m senso t alterna 
tivo» e contestativo del si 
sterna finalizzando le scelte 
dell ente locale m senso anti 
speculative e di « sperimenta 
zione di forme di autogestio 
ne e di modi nuovi di speri 
mentazione» Questa linea di 
« maggioranza » mentre si dif 
ferenzia dall autonomismo di 
tradizione sturziana corregge 
anche talune impostazioni chp 
assegnano alia battagha per 
I autonomia locale un valore 
margmale in quanto partono 
da! presupposto « teorico » del 
I aderenza di tale istituto al 
« sistema » prescindendo dal 
rontenuti e dal ruolo che tali 
trumenti — gestiti dalla clas 

operaia e dalle forze popo 
lari — possono e debbono as 
sumere 

Stabilita questa djrezione di 
marcia quah compiti opera 
tivi denvano alle ACLI7 

La risposta di Gaba^lio e 
quella di una « rlcollocazione 
delle ACLI nello spazio loro 
propno cioe nel vivo della vi 
cenda sociale e delle lotte del 
lavoro» privilegiando la pre 
senza nel sociale ma non re 

stando indifferenti (che e 
quanto vorrebbero le destre 
( interne» ed esterne ndr) al 
ie question! del quadro istitu 
zionale ed al quadro politico 
generale e locale nel quale 
esse come tutte le forze so 
ciah sono chiamate ad ope 
rare 

Pertanto la liberta dt voto 
e di candidatura e il primo 
immediato atto di questo 
processo di nconsiderazione 
critica del ruolo di supporto 
fin qui giocato dalle ACLI 
nei confront! della DC e del 
la scelta di versante com-
piuta 

Nessuna lista ACLI sara 
presentata e gh aclisti potran 
no candidarsi solo a titolo 
personale «II movimento 
espnmera localmente giudizi 
pohtici sulla realta e sulle for 
ze che vi si muovono al 
di la degh schematism] delle 
alleanze» giudicando il loro 
comportamento sulla base de 
gli interessi reali del movi 
mento operaio e delle nspo 
ste in termmi di nforma ad 
alcune questioni essenziah 

E questa una scelta di par 
ticolare significato <e di segno 
contrario rispetto alia posizio
ne di coloro che vorrebbero 
ibernare e disimpegnare 11 
movimento) ma che dovra es 
sere portata ultenormente 
avanti perche" le ACLI — co 
me qualcuno osservava — 
non corrano il nschio di li 
mitarsi ad un azione « ester 
na > di stimolo e di contri 
buto culturale nei confionti 
delle forze della classe ope 
ra a ma si collochmo re 
sponsabilmente all interno del 
lo schieramento di classe im 
pegnato nella lotta per la co 
struzione della « nuova so^ie 
ta)) o piu precisamente del 
3a societa sociahsta 

Marcello Lazzerini 

uno dopo 1 altio scoppiano gli 
scandali mentre Tino Rossi 
canta «Vem vem veni tu sei 
hella bella bella » 

Dall altra parte della bar 
ncata gh operai Gh sciopen 
dilagano nel paese contro la 
disoccupazione e la Fame Le 
lotte si fanno dure gh scon 
tn quasi quotidiam Dove va 
la Francia? Le sinistre mor-
talmente divise i partiti bor 
ghesi incapaci di risolvere I 
problemi acuti del paese 1 e 
conomia a rotoh la piccola e 
media borghesia sfiduciate ec 
co spuntare U fiore mahgno 
delle « Croci di fuoco » 

Con Mussolini al di la del 
le Alpi e Hitler al di la del 
Reno con la bufera che im 
perversa sulla Francia questa 
fiontura e quasi scontata e 
ogni precedente sequenza del 
film sembra averla prepara 
ta con cura II colonnello De 
la Rocque « fuhrer » france 
se addestra le sue squadrac 
ce in un pohgono di tiro aven 
do alle spalle la destra maur 
rassiana che incita alia cro 
ciata nazionaustica nalvare 
la Francia dalla sovversione 
comumsta restituire la Fran 
n a ai francesi cacciare « gh 
sti amen e gh ebrei » L onda 
leazionana e fascista cresce 
si da la caccia agh studenti 
israehti nel Quarbere latino 
in una atmosfera da < po 
grom » e fmalmente il 4 feb 
braio tutto e pronto per 1 as 
salto alia Camera dei depu 
tati 

Una fiumana di uomim ar 
mati di bastoni ex combat 
tenti nsonanti di medaghe. 
scendono smistramente 1 Cam 
pi Ehsi dall Arco di Trionfo 
alia Concordia E la « marcia 
su Palazzo Borbone » uno dei 
document! piu impressionanti 
scovati da Henn de Turenne 
nella sua ncerca L onda e 
bloccata dalla pohzia in una 
notte di scontri che, all'alba 
a\ra un pesante bilancio di 
morti e fenti 

Ma la pohzia agh ordim del 
prefetto Chiappe, uomo della 
destra non puo assicurare la 
difesa della democrazia La 
Francia deve reagu'e con un 
grande sussulto repubbbcano 
e popolare II 12 febbrdio due 
immensi cortei scendono ver 
so 1 Avenue de Vincennes bloc
cata in basso dalla pohzia 
«II fascismo non passera» 
« unita d azione » « fronte po
polare » e il momento piu al 
to e commovente del film un 
pezzo di documentano che sa 
ra difficilmente dimenticato 

I due cortei uno comuni 
sta e uno sociahsta, si tro 
vano faccia a faccia davanti 
alia pohzia Tutto pud acca 
dere dallo scontro sangumo 
so all intesa I «fratelh ne 
mic » come h ha defimti uno 
stonco son vissuti per anni 
divisi e nelle file sociahste 
1 anticomunismo ha scavato 
solchi d odio che sembrano in 
coimabih Quale cineasla 
avrebbe potuto ncostruire una 
piu angosciosa « suspense *' 
Fppure bastano queste poche 
centinaia di metn di pellico 
la impressionate da un ano 
nimo documentansta dell epo 
ca a cieaie un senso lanci 
nante di attesa Nel silenzio 
gelido dell mcontro collocato 
psicologicamente e stonca 
mente al posto giusto s alza 
ii gndo « unita d azione i> e 
bainere di sfiducia cadono i 
due cortei si fondono e il 
Fionte popolare Poi vtngo 
no le elczioni del 1936 la vit 
tona della sinistra unita il 
pumo goveino Blum radical 
sociahsta (i comunisti danno 
il ioro appoggio estetno) 1 oc 
cupazione delle fabbnclie un 
mese di risclu gh «accordi 
Matignon» che concedono il 
12% di aumento dei salan 
la settimana di quaranta ore 
e 15 gioini di vacanze pagate 

«Ho visto il mare per la 

prima volta all epoca del Fron 
te popolare » quanti francesi 
10 hanno detto'' Mihoni di la 
voralon decine di migliaia di 
famigli opeiaiL f inno It vali 
gie veiso la m inl igna e k 
spiagge scopiono il loro pae 
se Le unmagini sono patt 
tiche 

Dappertutto si parla di 
« grande svolta » e all pstrema 
sinistra qualcuno lancia lo slo
gan « tutto e possibile » ciot 
la nvoluzione il sociaUsmo 
che spazzi via anche « gh one 
sti amministraton del capita 
hsmo » come Blum Ma e poi 
vero' La Fiancia e matura 
per questa espenenza'' I co 
mumsti sanno che le campa 
gne non nsponderanno che 
la situazione interna zionale 6 
sfavorevole e Thorez scr.ve 
che « bisogna saper firure uno 
sciopero» Gh sciopen che si 
erano prolungati anche dopo 
gh « accordi Matignon » fini 
scono ma comincia la guerra 
di Spagna e comincia lo sgre 
tolamento del Fionte popolare 
appena nato 

Davanti all IngluUerra che 
vuole « nspettare » il patto di 
non intervento davanti a Mus 
sohm e Hitler che ignorann 
il patto e mviano legiom e 
« Dormer » a massacraie i re 
pubbbcani spagnUi Blum si 
nvela il contraddittono pacifi 
sta incapace di capire che di 
fendendo la Spagna il Fronte 
popolare difende la Francia 
democratica Con voce rotta 
dai singhiozzi Loon Blum 1 In 
tellettuale «diventato uomo 
politico senza volerlo» spie 
ga o tenta di spiegare a qua 
lantanula sociahsti nuniti a 
Colombes perche la Franc a 
non puo soccoirere la Spagna 

Giudizio 
su Blum 

11 documento e sconvolgente 
ma il giudizio su Blum diven 
ta taghente senza scampo II 
suo « no » anticipa altre capi 
tolazioni che conduiranno la 
Francia e 1 Europa democra 
tica alia disfatta del 40 E 
mentre a 1 Humanite » chiarna 
i frarcesi a difendere la Re-
pubbhea spagnola mentre i 
francesi a mighaia nspondo-
no all appell i mentre un Mai 
raux ancora ciedibile senve 
« 1 Espoir » Blum rassegna le 
dimissiom 

II Fronte popolare sale il 
suo calvano tornano in scena 
i radicah la popolazione di 
Guernica e massacrata dalle 
bombe fasciste La « grande il 
lusione » e fimta La seconda 
gueira mondiale ha avuto la 
sua prefazione e batte gia al 
la porta delle case europee 

Avvincente spesso esaltante 
nelle immagini « Trentaset la 
grande svolta » Io e molto me 
no nel commento che le ac 
compagna letto con grande 
sobneta da Seige Reggiam II 
fatto c che questo commento 
e stato scutto da Jean Fian 
cois Revel brillante e ironi 
co fm che si vuole ma trop 
po amaio qualunquista per 
poter dire qualcosa di proton 
do sulla drammatica parabola 
percorsa dalla Francia tra il 
1934 e il 1937 Ma perfmo Re 
vel che sembra non aver esau 
nto l suoi cattivi e velenosi 
umori nel pamphlet «Pour 
I Ilahe » non puo non ricono 
scere a conclusions del film 
che dopo il Fronte popolare 
qualcosa ei a prcfond um rite 
cambiato nella vita trantese 
che una nuova dignila ama 
na eia stata conqu stii i e che 
mai piu i pidioni aviebbtro 
potuto i n la da padioii co 
me pi una 

E non e poco se si pensa 
che tutto sommito questa 4 
la stona di una grande bat 
tagha perduta dalla democra 
zia francese 

Augusto PancaVdi 
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