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Annullato Tart. 553 del C.P., il controllo delle nascite in Italia e possibile 

Hatemitae oaternlte 
Un'incognita nel Mediterraneo 

II neomalthusianesimo 
e la politica degli 
Stati Uniti verso 
il Terzo mondo 
denunciati dal 
cardinale Villot 
L'occasione per 
misurarsi con i piu 
ampi problemi non 
solo della coppia. 
ma della societa umana 
Cade un'altra remora 
contro la liberta di 
coscienza dei cittadini 
Un aspetto dell'antica 
battaglia per una 
diversa collocazione 
della donna, da 
oggetto a soggetto 

ANTICONCEZIONALI 

Come 
la sentenza 
della Corte 

sara tradotta 
in pratica 

Una serie di disposlztonl per tradurre 
In concrete mlsure la sentenza della Corte 
costituzionale che ha dlchlarato leglttiml 
gll anticoncezlonall In Italia (e qulndl llle-
glttlme le norme che II vletavano), sono 
ttate emanate dal mlnlstero della Santta. 
In primo luogo, II mlnlstero ha dato di-

- rettlve all'ufficto leglslativo per I'abroga-
rlone non solo delle norme dlchlarate an-
ticostituzionall dalla Corte, ma anche di 
tutte quelle che pongono limitazioni al-
I'uso del mezzl anticoncezlonall: quelle, 
ad eiemplo, che vletano la registrazione 
delle speciality contraceptive, che attual-
mente sono In commerclo con Indlcazlonl 
diverse da quelle per le quail vengono 
prodotte ed usate. 

In secondo luogo, il mlnlstero ha d>-
clso dl proporre modlflche all'art. 552 del 
Codice Penale, che puntsce chlunque com-
pia su un'altra persona, anche se col suo 
consenso, atti dlrettl a renderla Impotente 
a procreare. Si e declso inoltre di Invl-
tare I reparti ostetrici degli ospedali ad 
effettuare consultazioni gratulte alle donne 
che vogliano consign sull'uso degli anti
concezlonall, e di utilizzare a tal scopo 
le assoclazlonl a carattere sclentifico che 
si preflggono la propaganda antlconce-
zlonale. 

La Corte Costituzionale ha 
dato un altro colpo di picco-
ne ai nostri codici e alia con-
cezione arcaiea della donna 
e della famiglia che essi an-
cora puntellano, abolendo il 
divieto di propaganda e di 
vendita degli anticoncezionali. 

Anche in Italia, dunque. abo-
lito l'art. 553 del C. P. che fa 
parte delle norme fasciste rag-
gruppate sotto l'illuminante 
titolo cDifesa della stirpes, 
si pud dunque cominciare a 
costruire qualcosa di diverso 
dall'ideologia della madre-do-
natrice-di-figli-alla-patria so-
pravvissuta nel codice o dal-
l'abominevole c laissez faire » 
a proposito degli aborti. (Tre 
milioni all'anno, secondo il 
congresso dei ginecologi a Bo-
logna, una losca speculazione 
di miliardi). 

Non si parte dal nulla, nono-
stante il bavaglio posto dalle 
leggi all'informazione, alia 
vendita e all'uso dei prodotti 
anticoncezionali. La storia di 
un quarto di secolo di demo-
crazia, da questo punto di vi
sta, e un'altra prova di come 
il costume, le idee, la morale 
degli uomini e delle donne 
siano andati avanti, lascian-
dosi alle spalle una legisla-
zione arcaiea, inadeguata o, 
peggio. fascista. Quali sono gli 
elementi che hanno concorso 
a rendere oggi matura l'opi-
nione pubblica ad accogliere 
con sol lie vo e con approvazio-
ne la sentenza della Corte Co
stituzionale? La battaglia delle 
forze di sinistra, innanzitutto, 
per far sparire ogni residuo 
mussoliniano, art. 533 compre-
so. dai nostri codici (non di-
mentichiamo anche gli altri, 
via via demoliti. come quelli 
che comminavano la galera per 
gli adulteri, e «piu galera» 
per la donna). 

Iniziative 
bloceate 

Quante proposte di legge, fi-
no alia piu recente. presentata 
il 27 novembre 1968 dal depu-
tato comunista Coccia. si sono 
susseguite in Parlamento sen-
za mai giungere a una discus* 
sione o a un voto? La Demo-
crazia Cristiana, il partito di 
maggioranza, ha preferito bloc-
care negli anni ogni iniziativa 
riformatxice, co.itinuando a 

perpetuare quella confusione 
tra poteri dello Stato e della 
Chiesa dalla quale in definitiva 
— lo si d visto anche a propo
sito della discussione sul di-
vorzio — non derivavano altro 
che sterili e antistorici cstec-
cati », l'aspro e pericoloso con-
trapporsi di clericalismo e an-
ticlericalismo. Si pud perfino 
giungere ad affermare che nei 
confronti delle masse femmini-
li cattoliche, a meta degli anni 
cinquanta, ebbe piu rispetto 
l'UDI (e il suo giornale c Noi 
Donne ») che la DC: lanciando 
per la prima volta in Italia, 
in collaborazione con l'AIED, 
una campagna per l'informa-
zione demograflca come uno 
degli elementi capaci di tra-
sformare la donna da oggetto 
in soggetto, si tenne allora 
conto di cid che era lecito o 
no per i credenti, secondo la 
tradizione ribadita da Pio XII. 
Ma si pose soprattutto l'ac-
cento sulla necessita di una 
presa di coscienza anche per 
i cattolici sotto < il segno dei 
tempi» su quel punto-chiave: 
la donna da oggetto a soggetto. 
un modo nuovo di dare respon-
sabilita, dignita, diritti-doveri 
alia pari a colei che doveva 
considerarsi la compagna, non 
la succube, dell'uomo. 

Un modo nuovo di unpostare 
la maternita e anche la pa
te rnita, Tuna e l'altra respon-
sabili. Altro che questione « u-
terina > o rozzo riduttivismo: 
partendo da quel volgare arti-
colo 553 si poteva giungere a 
trattare dei rapporti umani e 
a verificare quali valori voles-
se dare o negare loro una so
cieta moderna. 

Ecco perche ne ieri e tanto-
meno oggi pud sembrare a noi 
avanzata, nella sua soltanto 
apparente spregiudicatezza. la 
tesi dell'autogestione del pro-
prio corpo come meta di liber
ta per la donna, liberta che 
non si pud affidare esclusiva-
mente a una c pillola » o a un 
pessario. 

H divorzio come mezzo, la di-
vulgazione dei metodi anticon
cezionali ancora come mezzo. 
per contribuire a quel faticoso 
cammino della donna neU'affer-
mazione della propria perso-
nalita. e a quel complesso rap-
porto d'amore che, per essere 
sereno e felice, non pud vivere 
di tabu, di prepotenze, di 
paure. 

Allora. se l'impostazione di 
fondo e questa, se i comunisti 
hanno ribadito tutti gli altri 
mezzi attraverso i quali si da 
agli esseri umani la possibilita 
di vivere e di amare (anche 
una casa sordida. si, pud ucci-
dere l'amore, anche il lavoro 
alienato, anche i ritmi da incu-
bo in fabbrica), allora anche le 
altre posizioni appaiono ridut-
tive e perfino ingenue. Per 
esempio, 1'afTermare che la 
sentenza della Corte Costitu
zionale « affronta, risolvendoli. 
i problemi principali dell'abor-
to procurato di massa; quelli 
della disoccupazione; deU'emi-
grazione; della delinquenza mi-
norile...». Piano, signori: il 
neomalthusianesimo continua a' 
non piacerci. come un secolo 
fa non ci piaceva Malthus. 

Curiosa 
contraddizione 

I poveri non sono piu poveri 
se hanno meno figli? O i po
veri devono trovare il modo 
di non essere piu sfruttati e 
di scegliere in pace e con co-
noscenza di causa quanti figli 
vogliono e quando li voghono? 
Curiosa contraddizione: la DC. 
in quanto partito di governo. 
mentre da un la to manteneva 
il caposaldo deH'art. 553 per 
l'ltalia, da un altro lato subiva 
la sottile suggestione addirit-
tura del neomalthusianesimo 
per il mondo (soprattutto per 
il Terzo Mondo). 

Andiamo a vedere le riso-
luzioni dell'ONU nel corso di 
questi ultimi anni: indubbia-
mente esse rivestono una gran-
de importanza quando procla-
mano aU'unanimita. compresa 
l'ltalia. « l'accesso all'infor
mazione e all'assistenza medi-
oa per la regolazione delle na
scite quale diritto umano Jon-
damentale* (luglio 1968). 

Ma un mese fa Time ha ri-
velato un documento conf iden-
ziale del segretario di Stato del 
Vaticano. cardinale Villot, in-
dirizzato ai nunzi e delegati 
apostolici e osservatori per-
manenti del Vaticano all'ONU, 
in cui si afferma che gli USA 
sono ora < alia testa dei pro-
motori di una politica interna-
zionale di controllo delle na
scite >. Nel documento, viene 
criticato aspramente l'appog-

gio americano ai programmi 
di pianifioazione per i popoli 
del terzo mondo, realizzati con 
pressioni che tolgono la liberta 
di scelta e perfino con kicen-
tivi materrali (radio a tran
sistor, per esempio). D cardi
nale Villot sottolinea il oosto 
dell'operazione. alludendo alia 
valutazione dei 10 miliardi di 
dollari. « E* penoso — egli di
ce — vedere che dei fondi 
vengono incanalati verso cam-
pagne sul planning familiare 
piuttosto che su altre iniziati
ve: per esempio certi progetti 
per rendere fertili zone deser-
te ». Tuttavia il cardinale, pur 
chdedendo l'applicazione rigo-
rosa dell'enoiclica Humanae 
vitae, non consiglia l'ostruzio-
nismo. ma la conoscenza delle 
situazioni demografiche ded 
vari Paesi e rofferta di « pro
poste positive e moralmente 
accettabili ». Quali? Per il mo-
mento esse si limitano a com-
battere la poverta e la fame, 
a cooperare in c una prudente 
educazione sessuale > e a po-
polarizzare il metodo critino 
ciclico del controllo delle na
scite », cioe l'Ogino-Knaus (pa-
drd illegittimi — e stato detto 
— di innumerevoli figli nati 
per sbaglio). 

Ma, al di ia del rigido ri-
chiamo a un'enciclica die evi-
dentemente non viene rigoro-
samente osservata, rallarme 
sul tipo di soluzione che gli 
USA prooongono per i proble
mi del Terzo mondo e valido. 
E* sempre aperto il discorso 
su come rumanita prowe-
dera a se stessa. quando nel 
2000 vi saranno sulla terra sei 
mjliardi di uomini: soltanto 
con il controllo delle nascite 
e soltanto nei paesi sottosvi-
luppati? 

Anche la Chiesa — comun-
que — nonostante il riba
dito «no» ai mezzi contrac-
cettivi che non siano quelli 
« naturali > ha cambiato qual
cosa nel suo orientamento. 
Qualcuno ha detto che 1'enci-
clica Humanae vitae. in cui 
— appunto — si ribadiva il no 
agli anticoncezionali. non ap-
pare come Vultima parola, 
ma piuttosto come la prima 
parola di un discorso appena 
iniziato e ancora tutto da fa
re. E' stato il cardinale Cu-
shing a dire, dopo I'enciclica: 
< Roma ha parlato. il caso e 
chiuso > aggiungendo perd 
c ...almeno per ora ». 

Nell'Humanae vitae, si pone 
in primo piano il reciproco 
amore, <sensibile e spiritua-
le », dei conhigi rispetto a quel-
lo che per secoli era stato con-
siderato 1'unico fine del ma-
trimonio, la procreazione. E si 
sottolinea che questo amore ra-
ohiede la coscienza della < pa-
temita responsabile >. Due nuo-
vi principi affermati, dunque: 
il diritto alia sessualita (non 
piu <pecoato>) come compo-
nente della persona umana. e 
la riflessione (non piu il mero 
assecondamento della natura) 
sul numero dei figli da alle-
vare e eduoare. 

< Abbiamo fatto parecchia 
stnada da Aristotele in pod — 
diceva nel '64 al Conoilio il 
cardinale Suenens — e abbia
mo scoperto la compiessita del 
reale... Nuove possibilita sono 
conMnuaraente scoperte nel-
ruotno e nel suo potere di di-
rigere il corso della natura... 
Noi seguiremo il progresso del
la scienza». E concludeva: 
<Vi scongiuro, fratelli: evi-
tiamo un nuovo processo di 
Galileo. Ne basta uno solo al
ia Chiesa >. Vi e stato un al
tro <processo a Galileo*? In 
effetti no. anche se la que
stione del controllo delle na
scite e chiusa... (almeno per 
ora), perchd su altri principi 
la Chiesa dopo secoli si e 
misurata con la storia e ha 
detto, appunto, una prima 
parola. 

Indebita 
intrusione 

Perche insistere su questi 
concetti, perche risoolverare 
YHumanae vitaet Per dimo-
strare. sul piano politico, che 
la Democrazta cristiana, nel 
suo perpetuo confondere il sa-
cro col profano. la reiigione 
con le leggi dello Stato non 
soltanto ha fatto da scudo a 
norme fasciste. ma si e arroc-
cata alia retroguardia anche 
della Chiesa. Per misurarsi 
con Ia storia e con le idee del 
XX secolo. sul terna della don
na e della famiglia, ha avuto 
bisogno di essere stanata dal-
lo spauracchk) del divorzio: 
adesso. perd, la riforma che 
dovrebbe cancellare altre ver-
gogne del codice napoleonico-

mussoliniano si fa attendere 

ancora. Senza tante perifrasi. 
il gesuita Thomas Roberts, ex 
arcivescovo di Bombay, com-
mentava cosi I'enciclica: «In 
ultima analisi, la legge vale 
nella misura in cui l'autorita 
ha il potere di farla rispetta-
re e la Chiesa non ha il potere 
di far applicare la sua legge 
nella camera da letto>. E' 
quello che inveoe il partito di 
maggioranza ha voluto far 
fare alio Stato repubblicano. 
con un'indebita intrusione nel
la vita intima dei cittadini. 

Adesso, con la decisione del
la Corte Costituzionale, cade 
un'altra remora alia liberta 
di scelta e di coscienza di cia-
scuno, uomo e donna: quali 
compiti sono di fronte alio Sta
te? Seguire i progressi della 
scienza. Rendere accessibile 
a tutti la conoscenza e 1'uso 
dei mezzi anticoncezionali, nel 
quadro piu vasto della difesa 
della salute (non e vero che, 
se fino ad oggi e stato proibito 
il controllo delle nascite, anco
ra il 60 per cento delle donne 
partoriscono a casa? che la 
mortalita infantile e altissima? 
che la prevenzione eugenetica 
non esiste?). Un altro dovere. 
inapplicato finora, e quello del
le prospettive da dare in que
sto oampo alle nuove genera-
zdooi: fornire loro l'eduoazio-
ne sessuale, valida a un lived-
lo di umanita superiore sol
tanto se accompagnata da una 
vera educazione generate. (Gli 
eduoatissimd sessualmente, 
possono anche essere dei 
< mafcducata > sociali...). 

Oggi e'e uno spazio in piu 
per contdnuare un discorso che 
impegna tutti i partita demo-
cratici, sui confini ideali e 
pratici della famiglia, sul 
ruolo della donna, sulla mo
rale da contrapporre a quella 
del profitto. sui valori di vita 
da offrire ai giovani, fino alio 
esame dei piu vasti e fonda-
mentali orizzonti che riguar-
dano il futuro dell'intera uma
nita e sulle battaglie da con-
durre. da protagonist!. 

Anche il deprofundis per il 
volgare art. 553 pud essere 
l'occasione di misurarsi con 
la storia — gli altri e anche 
noi. nel rispetto delle diverse 
ideologic e senza cedimenti — 
e di far progredire fatti e 
idee perche I'uomo e la donna 
realizzino plena mente se stessi. 

Luisa Melograni 

Scioperi del '43: gli operai nella lotta antifascista 
Oggi Agostino Novella conclude i l convegno di Milano — Gli interventi dei compagni Umberto Massola e Maurizio Ferrara 

MILANO, 20 
Dagll scioperi del marzo del 

1943 sono trascorsi ormai esat-
tamente ventotto anni: l'episo-
dio di allora, tuttavia, non e 
relegato nella storia. Quegli 
scioperi furono la conse-
guenza di una tenaoe lotta del 
comunisti, condotta negli anni 
precedenti, e si ricollegano 
strettamente alle lotte di oggi, 
come hanno rilevato I compa
gni Umberto Massola e Mau
rizio Ferrara, parlando alia 
prima delle due giomate de
dicate dalla Federazione di Mi
lano, nel quadro delle cele-
brazioni per 11 50. della fon-
dazione del Partito, a «GU 
scioperi del marzo 1943: la 
funzione dirigente nazlonale 
della classe operaia ». 

Massola. che in quel perio-
do era responsabile del cen-
tro mterno del Partito, ha trac-
ciato il quadro storico di 
quelle lotte 

Alia vigilia degli scioperi, 
dopo vent'anni di persecuzio-
ni, 11 Partito era presente nel-
le maggiori fabbriche di To
rino • Milano, col legato con 
ojfitrl in quasi tutte le al
tre regioni. 

t In prerisione della lotta an
che compagni all'estero rien-
trarono in Italia; l'azione si 
allargava fino ail'ordine dl 
sciopero: il 5 marzo. alle 10, 
cominciava Ia FIAT-Miraflori, 
si allargava ad altre Indu
strie; 1'indomani dilagava ol-
tre Torino, in quasi tutto 11 
Piemonte; quindi arrivava a 
Milano. Ufficialmente, lo scio
pero aveva rivendicaziont e-
conomiche; ma il suo vero 
significato non sfuggiva al 
capo della polizia, Senlse, 
che in un dispaccio inviato 
a prefetti, queston, ai diri-
genti deli'OVRA affermava che 
si trattava di una cmanife-
stazione evidentemente preor-
dinata, causata da un'mtensa 
propaganda dei pa/titi sov-
versivi, specialmente il Parti
to comunista, che nanno m-
teso sperimentare com? ri-
spondono le masse operate». 

m Quegli scioperi se da una 
parte rappresentano un moni-
to, un awertlmento per co'oro 
che operano oggi neirombra, e 
anche apertamente. con .'Jn-
tento dl riportare tl nostra 
Pacse verso 11 fascismo, d'al-
tra parte per 1 lavoratori co-

stituisce — ha ooncluso n 
compagno Massola — un e-
sempio di lotta valida, sia per 
strappare un continuo e pro-
gressivo miglioraroento delle 
loro condizioni, sia per man-
tenere e far applicare fino in 
fondo la Costituzione repub-
blicana e, quindi, fare avan-
zare il Paese sulla via de-
mocratica verso il sociali-
smo». - - » 

Ferrara - ha affermato die 
gli scioperi del marzo 1943 si 
legano direttamente al 25 lu
glio, quando la doppia con-
giura di palazzo che rovescIO 
Mussolini tent6 di instaurare 
un fascismo senza il educe», 
L'operazione conservatrice sa-
rebbe forse anche potuta an-
dare in porto se fosse stato 
vero ci6 che per molt! anni 
anche storicl valenti hanno so-
stenuto, e cioe che la caccia-
ta di Mussolini fu solo 11 pro-
dotto di una congiura di ver-
tlce. Ma le cose non stavano 
cos); perche nel 1943 sulla 
scena politica entra un prot*-
gonista nuovo: la classe ope
raia, guidata dal PCI. E' dl 
qui che bisogna partire per 
comprendere la incidenza che 

su tutti gli awenlmentl del 
'43, dal crollo del fascismo 
alia nascita della Resistenza, 
ebbe la cprimavera calda* 
esplosa nelle fabbriche a To
rino e Milano, diffusasi larga-
mente nel Paese. 

Quegli scioperi costituirono 
anche il punto di partenza ex-
fettivo per Ia ininterrotta pro-
posta unitaria del PCI che 
dal marzo 1943 a oggi, attra
verso pagine diverse di storia 
lontana e recente, e 11 motore 
principale di tutte le grand I 
battaglie di rinnovamento che 
hanno avuto al centra I'impe-
gno della classe operaia e 
delle sue avanguardie, politi-
che e sindacali. 

IA relazione di Ferrara 
ha poi affrontato la descrlt-
tiva della situazione politica 
e sociale in cui si verificaro-
no i priml scioperi nel '43, 
il primo colpo di massa tn-
ferto al fascismo. Per quanti 
consensi, anche a Iivello popo-
Iare, la demagogia fascista 
fosse riuscita a convogliare at-
torno al regime nel venten-
nio, la «integrazione» della 
classe operaia non vi fu. Que
sto — ha detto Ferrara — era 

a tallone dl Achille del fasci
smo, che non pote mai na-
scondere il suo carattere di 
regime di classe, che procla-
mava di voler andare • c In-
contro al popolo », ma. In real-
ta, aggravava i tradizionali 
squilibri sociali esistenti, pri-
vilegiando il padronato. Gll 
Agnelli e i Pirelli non hanno 
atteso la DC e gli aiuti Mar
shall per farsi potenU, gia con 
il fascismo il capitale mono-
polistico italiano era un car-
dine del potere. 

Sul terreno deU'opposizione 
— ha proseguito Ferrara — 
1 comunisti furono in grado 
meglio di altri di utilizzare la 
crisl provocata dalla guerra, 
che aveva inasprito le con-
traddizioni fino al limlte di 
rottura. I comunisti furono i 
plii pronti a intervenire non 
solo perche per anni non ave-
vano mai rinunciato a una 
politica di presenza fra I ceti 
popolari (pagando con secoli 
di galera la loro attivita). ma 
perche la loro analisi del fa
scismo era glusta e, al di 14 
di error) tattici inevltnblli. da-
va basl solide a una strate-
gia esatt* • a una prospetUra 

certa, fondate sulla ricerca 
Ininterrotta dell'unita demo-
cratica. 

Ferrara ha concluso. affer-
mando che il ricordo degli 
scioperi del marzo 1943 e an
cora oggi un monito per tutti 
coloro. ovunque collocati. che 
vorrebbero ridurre il concetto 
di m classe operaia» In limit! 
ristretti, corporativi. Cosl — 
egli ha detto — si costruisce 
sulla sabbia, quali che siano 
gli obiettivi. E non e stato 
questo il caso, n£ lo sara mai, 
dei comunisti, giunti giovani 
al loro cinquantesimo anniver-
sario proprio perche, nelle 
condizioni ptu diverse, non 
hanno mai smarrito gli Inse-
gnamenti leninisti di Gram 
sci e di Togiiatti per un rap-
porto pieno, politico e non mi-
tologlco. fra partito e classe 
operaia, capace di reallzzare 
nella pratica quotidian* di lot
ta la funzione nazlonale ed 
egemone che la storia asse-
gna al lavoratori e alle loro 
organlzzazlord 

Domani il convegno sara 
chiuso con un discorso del com-
pAgno Agostino Novella, della 
direzione del PCL 

Turchia: dopo 
1'inter vento 
dei generali 

Quali mutamenti si sono verificati nei giorni scorsi? - Dietro un'appa-
rente continuity garantita per il sistema, e'e il fermento di un esercito 
sensibile per tradizione ai problemi del paese, ci sono due crisi, una 
economica ed un'altra politica, provocate dallo svuotamento dell'ideolo-
gia kemalista - La promessa di riforme ed un compromesso che non 
pud avere lunga durata - Sarebbero fuori luogo precipitose conclusioni 

Dal nostra inviato 
ANKARA. 20 

Dopo una settimana di no-
tizie contraddittorie e colpi 
di scena. alcuni commentato-
ri giungono alia conclusione 
che in Turchia nulla di ve-
ramente serio e successo e 
nessun cambiamento profon-
do d in vista. Ci sarebbe 
stato solo qualche grosso bri-
vido, che poi sarebbe passa-
to. Qualcuno parla di un gio-
co degli equivoci. di una com-
medta dalla conclusione ba-
nale. Vi e chi se ne dice 
deluso. chi sodd is fatto. Ma 
queste sono conclusioni fret-
tolose e sostanzialmente fal
se. In realta edd che si e 

, visto sul proscenio negli ul-
timi giorni e stato solo fl mo-
vimento dei vertici. Dietro. 
nell'ombra, c'd tutto il pae
se. La vera crisi, piu grave. 
piu misteriosa perfino per 
certi aspetti, e la. 

11 primo 
annuncio 

Siamo arrivati ad Ankara, 
dove abbiamo trovato una cit-
ta senza alcun segno esterio-
re di febbre. appena in tem
po per sentirci annunciare 
che. dopo il recente interven-
to bifronte dei militari nella 
vita politica turca, un nuovo 
primo mkiistro era stato de
signate. E' un uomo di leg
ge, che si trova nel giro po
litico da venticinque anni. H 
suo sara un governo di coa-
lizkme. anzjche di un solo 
partito. La politica estera 
non cambiera. Dice che fara 
le riforme, ma in Turchia 
questo lo hanno dichiarato 
tutti da anni. senza che le 
riforme si facessero. II nuo
vo primo ministro ba perd 
detto qualcosa di piu e cioe 
che < combattera 1'anarchia », 
che ristabilira «la legge e 
Tordine*. coo i codici esi
stenti. se possibile. altrimen-
ti con apposite misure di 
repressione. 

Che cosa e successo in real
ta? Cerchiamo di ricostruirlo 
suxla base dei soli fatti. per 
i quali i giudici delle parti 
piu diverse, con cui finora 
abbiamo potuto parlare. con-
cordano sostanzialmente. la-
sciando le question! phi con-
troverse per analisi successi
ve. Un moto di malcontento 
si e manifestato nell'esercito 
turco. che e per tradizione 
assai sensibile ai problemi 
politici e che nella vita pub
blica del paese, almeno dal 
1960. quando intervenne bru-
scamente e duramente per 
rovesaare 3 regime dittato-
riale di Menderes. ha sempre 
avuto un peso forte, anche 
se piu spesso discreto. E' sta
to un moto diffuso soprattut
to fra gli ufficiali di grado 
medio e inferiore. 

Guard iamoci per il momen-
to dal dargli una etichetta 
politica precisa. perche do-
vremmo prenderla in p.xstito 
dal linguaggio di altri paesi. 
che si addice poco a cid che 
accade in Turchia. Quel che 
si pud dire e che il malcon
tento si riversava contro la 
direzione politica del paese. 
sostanzialmente conservatri
ce di destra: aveva un con-
tenuto riformista. in quanto 
auspicava riforme di cui da 
molto si parla inutilmente in 
Turchia ed era deciso a im-
porle a scapito di quella de 
mocrazia formale. che e oggi 
il regime ufficiale turco. An
che questi militari si diceva-
no preoccupaU del « disordi-
ne >. ma tendevano a dame 
la principale responsabilita al 

govemo e alia sua politica 
francamente reazionaria. 

II fenomeno ha avuto tutta
via anche limita molto pre-
cisi e per comprenderlo ba
sta vedere come si e mani
festato. Le rivendioazioni 
della parte « riformista ^ del-
1'esercito sono state presen-
tate per via gerarchica. in 
quegli organism!. piu o me
no ufficiali, delle forze ar-
mate, che dal '60 dovrebbero 
tener d'occhio la vita politi
ca del paese. I piu alti co-
mandanti che. conoscendo 
questi stati d'animo. gia si 
erano pronunciati con pubbli-
che critiche contro il prece-
dente govemo di Demirel, 
hanno' mostrato in un primo 
momento di essere sensibili a 
quelle rivendicazioni. ma han-

. no anche cercato di prende-
re tempo. Quando hanno sen-
tito nei loro sottoposti una 
impazienza. per cui si recla-
mava che fosse una volta an
cora l'esercito a prendere di
rettamente il potere. sono ar
rivati a far leggere un loro 
proclama alia radio. Contem-
poraneamente preoccupati — 
come dicevano — di «salva-
re il sistema >. conducevano 
trattative con il mondo poli
tico ufficiale e con lo stesso 
govemo Demirel. gia dimis-
sionario: una volta individua-
ti quelli che, a loro parere, 
erano i capi della « rivolta > 
dell'esercito. si sono affretta-
ti a colpirli e ad eliminarli. 
A questo punto la via era 
aperta per la soluzione di 
compromesso. cui ci sembra 
si e approdati oggi. 

A cose fatte. salvo impre-
visti e improwisi colpi di sce
na a breve scadenza. si pud 

' tracciare un primo bilancio 
di tutto 3 complesso intri-
go. E' stato messo in di-
sparte 1'ex primo ministro De
mirel. r«uomo forte* che 
dominava la vita politica tur
ca da sei anni, ma questi, 
rimanendo nell'ombra, non 
avrebbe difficolta a prepa-
rare la propria rivincita in 
occasione di prossime elezio-
ni. date le particolari oarat-
teiistiche che le elezioni han
no in Turchia. II partito ri-
vale. quello repubblicano po-
polare. diretto dal vegliardo 
Inonu. che si richiama alle 
glorie e alle tradizioni di Ata-
turk. tomera a partecipare al 
governo; ma e un partito che 
ha da tempo rinunciato alle 
sue velleita trasformatrici. 
Programmi realmente nuovi. 
d'altra parte, non se ne ve-
dono. 

Risposte 
difficili 

Ma i mutamenti non si ri-
ducono a questo. 

Qualcosa di nuovo e'e sta
to: in primo luogo. aU'inter-
no delle forze annate. Abbia
mo assistito a un regoUmen-
to di conti. Ma nello stesso 
tempo una spaccatura si 6 
prodotta. Gli alti coinandi. 
come la frazione pid legata 
al sistema di potere esisten-
te, hanno chiaramente avuto 
la meglio. Nessuno tuttavia 
si arrischia a dire che con 
questo la situazione nell'eser
cito si d placata. Abbiamo 
chiesto a persone di diverso 
orientamento quale estensio-
ne avesse 3 moto di malcon
tento fra le forze annate. 
Premesso che 6 diffcile da 
re risposte precise, poichd 
cid che accade fra i militari 
non e mai di pubblico domi 

• nio. tutti hanno valutato il 
fenomeno come molto diffu
so. tale da abbracciare la 

maggioranza — e. in genere, 
si dice persino una forte mag
gioranza -— dei quadri mili
tari. 

Spaccature nelle forze ar-
mate vi erano state anche in 
passato, particolarmente do
po U colpo di Stato del 1960. 
ma erano state bruscamente 
e rudemente liquidate. A dif-
ferenza di allora. vi e perd 
oggi una crisi tutt'altro che 
superficiale del paese. Vi d 
una crisi economica poiche 
lo sviluppo che dovrebbe 
strappare la Turchia alia sua 
arretratezza, procede a ri-
lento, mentre i prezzi salgo-
no e le condizioni di vita del
le masse popolari restano 
ugualmente poverissime. Vi e 
una crisi politica, poiche un 
sistema assai formale di de-
mocrazia. senza alcun lega-
me profondo con l'enorme 
maggioranza della popolazio-
ne ha lasciato per anni irri-
solti tutti i principali proble
mi del paese o ne ha appena 
abbozzato soluzioni parziali 
a vantaggk) di ceti privile-
giati molto ristretti o. nella 
migliore delle ipotesi, di mi-
noranze esigue della popaia-
zione. Vi d una crisi ideale 
infine. perche l'ideologia uf
ficiale. cui tutti formalmente 
si richiamano e si inchinano 
— il kemalismo riformista e 
nazionalista — e stata via via 
vuotata di significato dai pro
tagonist! della vita politica: 
se per alcuni — soprattutto 
fra i militari — esso ha an
cora un senso. fra i giovani, 
studenti soprattutto. si af-
fermano idee nuove. sociali-
ste, sia pure con diverse sfu-
mature e interpretaziord. 

Episodi 
drammatici 

Lo scorso anno ha visto i 
violenti scontri di Istanbul 
tra gli operai e l'esercito 
chiamato a reprimere 3 lo
ro sciopero. una vera e pro
pria battaglia, cui sono se-
guiti tre mesi di stato d'as-
sedio. Alia vigilia degli ulti-
mi sviluppi. vi d stato qui 
ad Ankara uno scontro a fuo-
co di nove ore tra esercito e 
polizia. da una parte, e stu
denti dellUniversita del Me
dio Oriente. daU'altra. An
che questi episodi drammati
ci. m cui l'esercito d stato 
:hiamato a assolvere funw>-
li di cordine pubblico* • di 

repressione interna, hanno 
accentuato fl malcontento tra 
le forze annate. 

Non ci si pud meravigliare 
in queste condizioni se ho 
sentito osservatori molto equi-
librati sostenere che 3 com
promesso di questi giorni non 
d destinato ad avere lunga 
durata. Precipitose conclu
sioni sarebbero tuttavia fuo
ri luogo. La Turchia e en 
paese dove un'autentica sini
stra, cosl come noi la inten-
diamo. ha avuto e ha tuttora 
enormi difficolta per formar-
si e agire. Vi si aggiunge 3 
condizionamento intemo ed 
estemo. imposto dalla ere-
scente importanza strategica 
della posizione geografica e 
del collocamento intemazio-
nale della Turchia. Per que
sti motivi gli wenimenti tur-
chi. considerati hi genere co
me qualcosa di sfuocato e 
lontano. hanno un'importanza 
di cui occorre rendersi conto. 
Sono le ragioni per cui vale 
la pena di proseguire l'inda-
gine su cid che d accaduto. 
sta accadendo e potrebbe ac-
cadere. 

Giuseppe Boffa 


