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In Itaiia I'economista marxista americano Paul M. Sweeiy 

Le contraddizioni della 
« rivoluzione semplice » 

L'autore del « Capitalismo monopolistico» affronta i 
temi della transizione al socialismo - Lotta armata e 
lotta politica di massa: due strategic per rovesciare il 
capitalismo - La «rettifica» di Sweezy dopo l'esperien-
za del nuovo Cile di Allende e della sinistra unita 

« Revolution only begins, 
never ends ». La rivoluzione 
ha un prineipio, ma non si 
conclude mai. Con questa 
citazione, Paul M. Sweezy, 
il grande economista e so-
ciologo marxista americano, 
oggi in Italia per una serie 
di aflollate conferenze-dibat-
tito. sintetizza la sua eonce-
zione del lungo, intermina-
bile processo attraverso il 
quale niatura la rottura de-
gli instabili equilibri del 
modo di produzione capita-
listico, si imposta «la tran
sizione al socialismo » 

II « secolo » del sociali
smo — dice Sweezy — e co-
minciato nel 1917, con la 
Rivoluzione d'Ottobre, che 
ha aperto la strada alle al-
tre grandi esplosioni rivo-
luzionarie nei Paesi dove la 
classe opeiaia, in alleanze 
con i contadini e altre for-
ze guidate dai partiti cotnu-
nisti, hanno conquistato il 
potere, hanno abbattuto il 
capitalismo e iniziato la dif
ficile costruzione della so
cieta socialista; dalla Cina 
popolare, a Cuba, al Viet
nam, alia Jugoslavia. 

Quindi, la rivoluzione va 
intesa come un processo 
storico e dialcttico — e 
sempre Sweezy a parlare — 
che utilizza, a seconda del-
le circostanze e delle geo-
grafie socio-economiche, for
me e strumenti di lotta di-
versi. Questo il senso delle 
parole dello studioso mar
xista americano quando ha 
parlato ai giornalisti che lo 
intcrvistavano al suo arrivo 
nel nostro Paese. Questo il 
modo corretto d'impostare 
anche a nostro giudizio il 
problema teorico generale 
della strategia rivoluziona-
ria ^ nel mondo, verificato 
oggi nella prassi del sub-
continente latino-americano 
dalla diversa via assunta dal 
fronte drile sinistre in Ci
le, rispetto all'esperienza 
gloriosa di Cuba socialista. 

L'accoglimento da parte 
di Sweezy di questa flessi-
bilita delle strategie di lot
ta per il socialismo, e cer-
tamente una rettifica che 
egli ha compiuto, rispetto 
alia sua ormai pluriennale 
intransigenza critica nei con
front! di ogni « modo del 
fare la rivoluzione > che 
non contemplasse necessa-
riamente la lotta armata 
contro la borghesia. 

Anche se la sua analisi, 
quando si discosta dalla si-
tuazione latino americana, 
tende ancora ad agganciar-
si alia tradizionale concezio-
ne dello scontro armato. Ta
le contraddizione e il com-
prensibile frutto della sua 
personale esperienza d'in-
tellettuale marxista operan-
te all'interno di una societa, 
come e quclla statunitense, 
sempre piu vicina alle sug
gestion! del fascismo aperto, 
dominata dai resti di una 
« tolleranza repressiva » che, 
nello scontro con i sempre 
piii attivi movimenti di con-
testazione interni della 
« Nuova Sinistra » (dai ne-
ri agli studenti), si trasfor-
ma, giorno dopo giorno, in 
« societa repressiva » 

L'accento 
sugli «esclusi» 

Su questa Iinea, infatti, 
Sweezy, dalle colonne della 
sua rivista la « Monthly Re
view », nei testi piu recenti 
elaborati insieme a Leo l!u 
berman prima, e dopo la sua 
scomparsa, con Harry Mag-
doff, ha interpretato la 
gran parte dei fatti politic!, 
alia luce di una visione ri-
duttiva e sovente Iiquidato-
ria del modo come la lotta 
di classe e la battaglia an-
timperialista veniva e viene 
eondotta dai Paesi socialisti 
(dall'URSS in particolarc), 
oltre che dai partiti comu-
nisti e operai. 

Ne e derivata un'accetta-
lione acritica del modello 
• cinese > di transizione al 
socialismo, e una sopravalu-
tazione della « guerriglia » 
nei Paesi sottosviluppati, ap-
plicata, talvolta meccanica-
menie, come metro di mi-
sura anche per i Paesi a ca 
pitalismo avanzato, dove in-
vece, i carattcri di una so
cieta pluralistica c l'csisten-
ia di strutture complesse e 
solide delta «societa civi
le » (in senso gramscianq), 
impongono una strategia piu 
•rticolata e sottilc. 

Dietro questa linea poli
tica generale che peraltro 

— teniamo a sottolinear-
lo — entra in contraddizio
ne con quanto Sweezy oggi 
dice sulla stimolante espe
rienza di Allende in Cile, 
sta un'analisi tcorica del ca
pitalismo contemporanco, 
nclia sua fase imperialisti-
ca, che si discosta notcvol-
mente dalle tesi del mar
xismo classico e che, a no-
dtro avviso, e in qualche 
•liiura influenzata dalle 

condizioni strutturali del ca
pitalismo monopolistico a-
mericano, e periino dal 
pensiero economico keyne-
siano e postkeynesiano. 

Nel suo piii importante 
libro di analisi economica, 
scritto qualche anno fa in 
collaborazione con Paul Ba-
ran, su < II capitalismo mo
nopolistico », Sweezy abban-
dona infatti la categoria 
teorica marxiana del « plu-
svalore », intcso come quan
tity di lavoro non pagato di 
cui si appropria il capitali-
sta, cioe in sostanza l'idea 
centrale dello sfruttamento 
dell'uomo sull* uomo, per 
trasformarlo nel piu gene-
rico concetto di « surplus » 
sociale, cioe il plusvalore 
accumulato a livello di tut-
ta la societa, concentrato 
nelle mani dei grandi mo-
nopoli (le « Corporations »). 

Plusvalore 
e monopoli 

Ma, esaminare le struttu
re della societa tardocapita-
listica sotto questo angolo 
visuale significa compiere 
un'operazione che obbietti-
vamente svaluta il ruolo es-
senziale della classe ope-
raia (cioe della classe di 
produttori in senso stretto, 
opposti per la loro funzione 
a quella dei capitalisti) che 
viene cosi « annegata » nel
la piu lata accezione di 
« classe lavoratrice », ovve-
ro dei Iavoratori dipendenti, 
sovente integrati (come e 
davvero il caso degli Stati 
Uniti ma non altrove) dal 
sistema. 

Ecco perche, maturando 
le linee della filosofia socia
le di Marcuse tutta l'atten-
zione viene a cadere sulla 
sempre piu vasta «frazio-
ne > degli « esclusi * dal 
processo di produzione che 
il sistema capitalistico, per 
organiche necessita di ge-
stione economica e sociale, 
e costretto ad allargare 

Gli « esclusi », in Ameri
ca, — secondo Marcuse e 
Sweezy — sono quelli che 
risentono piu degli operai 
(che in qualche modo bene-
ficiano del « fall-out > di una 
produzione gigantesca e di 
una ricchezza rapinata in 
tutto il mondo).. dell'ingiu-
stizia del capitate. Agli 
« esclusi > vengono negate 
anche quelle briciole, in ter
mini di alti salari e consu-
mismo, che invece toccano, 
nella ripartizione della tor-
ta dei reddito, agli operai. 

Da questa constatazione 
di una realta sociale divisa, 
natce quindi la tesi di Swee
zy che oscura l'aspetto del
lo sfruttamento (e del plu
svalore), per puntare sulla 
alienazione dell'uomo da se 
stesso, che grava vistosa-
mente sugli strati emargi-
nati dal processo produtti-
vo (negri, studenti, donne, 
vecchi, minoranze razziali 

Un discorso siffatto sulla 
situazione americana pur 
condivisibile in parte, tra-
s fen to aU'esterno, nell'ana-
iisi deirimperialismo, per 
forza di cose tende a dimi-
nuire la lotta della classe 
operaia e dei suoi alleati 
anche in quei Paesi indu
strial!, come e il caso del-
l'ltalia, dove invece la sto-
ria del movimento di clas
se non ha mai avuto conno-
tati (se non marginalmente) 
corporativi, ma sempre po-
iitici. 

Tutto il problema deirim
perialismo, in fondo, si ridu-
ce, anche a livello teorico, 
alia questione marxiana con-
tenuta nel secondo volume 
del capitale, delle « crisi di 
realizzo >, cioe della realiz-
zazione del plusvalore accu
mulato, ma in termini di 
« domanda aggiuntiva > key-
nesiana che il sistema ten-
ta di risolvere per utilizza-
re gli eccessi di capacita 
produttiva con l'espansione 
dei consumi opulenti o di 
spreco e con le guerre di 
aggressione per la salvaguar-
dia dei mercati di materie 
prime del Terzo Mondo. 

La lotta di classe in que
sto quadro, tende allora a 
perderc il carattere di scon
tro politico fra la maggio-
ranza degli sfruttati e la 
borghesia capitalista, per 
mutarsi in una sorta di con-
flitto intemazionale fra Pae
si industriali e Paesi arre-
trati, fra le «citta» e le 
< campagne > del mondo, in-
dipendentemente dalle con
dizioni reali di aggregazio-
ne, dalle alleanze e dai bloc-
chi sociali e politici all'in
terno di ciascun Paese. Di-
venta cioe un ribellismo in 
differenziato, e soprattutto 
privo di strategie unificanti. 

Ecco allora che si spiega 
il motivo per cui Sweezy, 
owiamente, e portato a sot-
tovalutarc la battaglia dei 
partiti comunisti e operai 
nei Paesi capitalisti indu-
strializzati, fino a ritenere 

(seppur con i dubbi che la 
esperienza cilena ha indot-
to nella sua costruzione teo-
ricopolitica), sulla scorta di 
giudizi storici invecchiati e 
superficiali, la Jotta per la 
trasformazione della societa 
eondotta dai partiti comuni
sti in Italia e in Francia, 
come delle riformulazioni 
aggiornate di scontate ipo-
tesi socialdemocratiche, che 
hanno dato cattiva prova di 
se in Scandinavia, in Inghil-
terra, e ora di nuovo in 
Germania. 

Ne deriva che Sweezy, di 
fronte al problema di una 
strategia delle riforme di 
struttura, che mirano a in-
taccare il meccanismo di ac-
cumulazione capitalistico e 
a spostare a favore della 
classe operaia i rapporti di 
potere, dubita della loro 
portata rivoluzionaria, sen-
za peraltro argomentare con 
delle alternative, il suo ri-
fiuto degli « obiettivi inter-
medi » al socialismo. 

Ma le verifiche della pras
si politica e sociale cambia-
no, secondo la metodologia 
marxista, anche le teorie 
piu affascinanti e radicate 
in coloro. come e per Swee
zy, che hanno tuttora una 
sensibilita straordinaria per 
cogliere gli aspetti nuovi e 
le trasformazioni nella real
ta sociale. Nel suo caso la 
rivelazione e stata il Cile, 
con la sua stimolante, sep
pur embrionale esperienza 
al socialismo, ed egli ha ri-
visto talune affermazioni 
che pure aveva fatto prima 
della vittoria di Allende al
le elezioni. L'evento e trop-
po recente perche possa es-
sere definitivamente giudi-
cato, ma e certo che Swee
zy si e reso conto — lo ab-
biamo sentito parlare del suo 
viaggio in quel Paese > con 
accenti entusiasti, anche se 
giustamente preoccupati per 
i pericoli che corre ancora 
il governo di Unidad Popu
lar — che la «transizione 
al socialismo» passa per 
strade diverse, anche se il 
fine ultimo 4 comune a 
tutti. 

Carlo M. Santoro 

ita da Verga 

Fratell i , cognate e nipon di Verga - 1893 

Una mostra insolita 
dove lo scrittore 
dei «Malavoglia» si rivela 
non con le parole, 
ma con le immagini. 

La minuziosa 
ricostruzione, attraverso 
le «lastre» impressionate 
alPinizio del secolo, 
degli interessi e della 
ricerca critica 
dell'eccozionale reporter. 

Un'analisi del mondo 
contadino con 
Tinquadratura che 
compone molteplici 
elementi narrativi. 
Anticipati i fotogrammi 
di « La terra trema » 
di Visconti. 
La bambina alia f inestra Contadini alia cascina di Loverciano - 1892 

La Sicilia di Verga attra
verso le fotografie di Verga. 
Volti e corpi di contadini e 
signori, case di pietra ar-
rampicate sulla brulla mon-
tagna isolana, distese sp»'>-
cate dal giuoco senza mezzi 
toni delle luci e delle om
bre, segni visivi di una mi-
seria che cerca di riscattar-
si nella fatica del lavoro e 
di una borghesia campagno-
la la cui ricchezza e l'aver 
potere su quella miseria, vol
ti di familiari, amici, cono-
scenti, servi, campieri, forse 
anche dell'uomo che ispiro 
la Cavalleria rusticana, chis-
sa quanti di quant'altre ope-
re di Verga. E Verge, stes
so, Infine, nel tono compo-
sto dell'autoritratto classi-
cheggiante o aggrappato agli 
anelli in una parodia di 
esercizio ginnico. Questo il 
tessuto dell'emozionante sco-
perta costituita dalla mostra 
allestita da Wladimiro Set-
timelli (giornalista e storico 
della fotografia) e Giovanni 
Garra Agosta, catanese, ver-
ghiano e sistematore — in 
alcuni anni di intense ricer-
che — di un catalogo di «la-
stre» impressionate dallo 
scrittore suo concittadino. 

L'incontro - con Giovanni 
Verga fotografo e una sor-
presa per letterati e sempli-
ci lettori; e anche. perche 
no, per gli studiosi della piu 
recente « civilta delle imma
gini ». Una sorpresa relativa, 
si Intende; giacche il natu-
ralismo di Zola e il verismo 

di Capuana avevano gia la 
sciato documenti sull'impor-
tanza di una analisi fotogra 
flea della realta come con
tribute all'indagine — o alia 
«riproduzione» — lettera-
ria. Anche di Verga, che pu 
re a questa indagine aveva 
resistito piu a lungo, si sa-
peva avesse fatto uso dello 
strumento fotografico. 

Si ignorava il come, tutta-
via. E questo. appunto. lo 
rivela la mostra (ricavata da 
un totale di 302 negativi ri 
trovati fin'oggi) che scorre 
tutta su date posteriori alia 
sua piu vibrata produzione 
letteraria: forse perche. co 
me avverte una prefazione 
al catalogo di Vittorio Spi 
nazzoia, «smarrito, lo scrit
tore lascio cadere la penna » 
e « proprio allora prese a de 
dicarsi agli esercizi fotogra-
fici. rlscoprendone da una 
prospettiva nuova il valore ». 

Che senso ha, nella bio-
grafia verghiana, questo con-
temporaneo «lasciar cader 
la penna» e dar mano, in
vece. agli ingombranti appa-
recchi fotografici della fine 
del secolo? La risposta va la-
sciata ai critic! letterari. 
Tuttavla e certo che gli anni 
di questa scelta coincidono 
curiosamente proprio con 
quelli in cui — In ben altre 
condizioni — l'immagine con-
quista un ruolo autonomo 
nella cultura occidentale: so
no gli anni della nascita del 
cinema e del fumetto nella 
stampa quotldiana. mentre 

la fotografia — appunto — 
comincia anch'essa a costrul-
re un proprio linguaggio. pur 
se permane la convln?!one 
che sia premlnentcmente 
« documento oggettlvo» del 
reale e non interpretazione 
critica. 

Quale sia state l'atteggia-
mento dl Verga su qugsto 
tema e quanto egli. al di la 
delle sue poslzioni «lettera-
rle », riconoscesse 1 segnl na
scent! dl questa autonomia 
espresslva. non si sa. Certo 
6 che le sue fotografie pos-
seggono spesso una densita 
narratlva, che non sembra 
frutto occasionale. bensl scel
ta <consapevolr dello stru
mento espressivo a disposi-
zione. 

Il discorso vale, in primo 
luogo, per la ricca galleria 
di ritratti del « signori» do
ve e tuttavia probabile l'ih-
fluenza di una cultura pitto-
rlca che ne segna con tutta 
evidenza I moduli espressivi. 
Solo raramente il Verga « ri-
trattlsta» sembra uscire dai 
canoni obbligati di una com-
posizione che non e ancora 
quella « fotografica »: e tut
tavia, anche in questo caso, 
alcune immagini rompono gli 
schemi tradizionali e narra-
no in modo articolato, con 
una ricchezza vivissima di 
notazioni visive, una intera 
societa. Si veda la fotogra
fia di donna Lidda Verga 
sulle « proprieta » a Tebidi. 
0 il gruppo di Giuseppe e 
Francesca Verga 

Dove Verga esplode con 
una pienezza narrativa che 
appare l'esatto equivalente 
della sua piu alta produzio
ne letteraria 6. comunque, 
nella analisi del mondo con
tadino. Qui, intanto. lo scrlt* 
tore-fotografo esprime sem-
ore un preciso rapporto gra-
fico fra uomini e ambiente. 
1 suoi contadini. i campieri, 
le donne. i bambini sono im-
mersi in un panorama incon 
fondibile: che e quello del-
l'antica miseria del Malavo 
glia. Una miseria. racconta 
ta con particolare acutezza 
quando 1'obiettivo si sofTer-
ma su cio che e intorno al 
l'uomo — paesi. terre. por-
ti — facendosi rivelatore dl 
quella « scelta consapevole » 
cui abbiamo accennato. 

La inquadratura compone 
efficacemente in una sola 
immaglne piu elementi nar
rativi (si veda la « via S. An
tonio » a Vizzini) con una 
chiara intuizione delle qua 
lita dinamiche dell'immast-
ne e con una dolorosa acu-
tezza critica che finisce ad-
dirittura per coincidere con 
quella che. mezzo secolo do
po. rinnovera Visconti pro 
prio alia riscoperta della Si-
cilia verghiana: come rivela 
la straordinaria «Bambina 
alia finestra di una casa di 
Novalucello» (1911) che sem 
bra un fotogramma di «La 
terra trema ». 

Un incontro eccezionale, 
dunque. La cui occasione e 
resa ancor piu stimolante 
daU'intelligente ordlnazione 
del materiale e dall'uso di 
un sotto fondo sonoro (cura-
to da Leoncarlo Settimelli) 
che recupera suoni e canti 
popolari siciliani contrlbuen-
do. in perfetta e sollecitante 
armonia con le imnr^gini. al 
recupero di questo inedito 
aspetto di Giovanni Verga. 

d. n. 

Dalla rivoluzione nazionalista di Kemal Ataturk al primo formarsi di una sinistra che si richiama al marxismo 

TURCHIA: IL KEMAUSMO IN CRISI 

Un gruppo di milifari nel centre di Ankara nei giomi scorsi 

Definita «ideologia da guardaroba», 
cioe una meccanica imitazione 
dei modi di vita e dei costumi 
occidentali - La frattura tra gli 
intellettuali e le masse contadine 
ha origini antiche - Per la borghesia 
r«occidenta1ismo» significa 
lo sviluppo capitalistico del Paese 
Le posizioni dei partiti e il perche 
dell'indebolimento di Demirel 
I riformisti radicali e i militari 

Dal nostro inviato 
ANKARA, marzo. 

«Tutto e cominciato col 
'68» mi raccontava una gio-
vane laureata turca. che ha 
finito da poco i suoi studi 
in una university Italiana. 
«Quando quell'anno io par-
tecipavo alia occupazione del
la facolta in Italia, mi chie-
devo quando mai qualcosa del 
genere sarebbe stato possibi-
le in Turchla. Era sempre 
stata cosl soffocante l'atmo-
sfera da noi, che il soggior-
no in Italia mi era sembra-
to una specie di illuminante 
apertura sul mondo. Poi, alia 
fine d! quell'anno, comincia-
rono gli studenti di Anka
ra, Oggi — guarda — tutte 
le principal! universita sono 
in mano dei giovani». 

Le universita 
ieri e oggi 

Uscivamo Insieme dall'in-
contro con un professore di 
diritto. uno dei piQ a sini
stra fra gli esponenti univer-
sitari, con cui avevamo di-
scusso a lungo della crisi del 
kemalismo.« E pensare — pro-
seguiva la mia interlocutri-
ce — che nella mia vita sco-
lastlca avrd svolto non me-
no di cento tern! su Ata
turk. Non avremmo mai osa-
to criticare il Padre della pa 
tria. Non sapevamo nemme-
no che cosa fosse II marxi
smo. Oggi — vedi — quella 
critica affiora. Ma siamo ap-
pena agii inizi». 

La crisi turca non e c a 
minclata in quest! giomi. cioe 
col brusco intervento dei mi
litari nelle vicende politicne. 
e non e finita col compn> 
messo di vertioe che prowl-
soriamente Ilia chiusa. K una 
crisi cbe ha origini lontane. 
Solo i suoi svlluppi piu dram-
matici sono relativamente re
centi; ma anch'essi risalgono 
ormai a qualche anno. 

Quando. nel primo perio-
do postbellico. dopo un ven-
tennio dl dittatura kemalista. 
la Turchia si awi6 verso un 
un sistema bipartltico e si In
sert neU'alleanza atlantica la 
rivoluzione nazionalista di Ke
mal Ataturk sembro incana 
larsl naturalmente in un suo 
letto borghese e «occidenta
le». Ma da quel momento 
ebbe inlzlo anche la sua crl-
•I. Nel 1950 11 paitlto repub-

blicano popolare, che era sta
to il partito unico di Ataturk 
e di Inonu, fu battuto dal 
partito democratico di Men-
deres, che aveva trovato un 
suo collegamento con le cam
pagne povere e analfabete. sia 
pure mediante il clientelismo 
religioso. agrario o addirittu-
ra mafioso. Fu un cambia-
mento non certo progressista. 
«Ma — mi hanno fatto os-
servare giovan! intellettuali. 
che progressist! invece lo so
no — fu pur sempre una 
scossa: la dittatura per I vil-
Iaggi si era ridotta troppo 
spesso al semplice dispotismo 
del gendarme e questo riee-
vette un colpo; per la prima 
volta inoltre si comincid a 
pensare che I governi potes-
sero anche essere cambiati 
dal popolo». . . 
• Quello di Menderes finl 
coll'essere a sua volta un di
spotismo reazionario e corrot-
to. L'esercito. in cui le trad!-
zioni riformiste - del kemali
smo erano rimaste piu vive. 
lo rovescid col suo colpo di 
Stato del 1960. impicco Men
deres e alcuni dei suoi. poi 
elaboro una Costituzione de 
mocratica assai avanzata. che 
prevedeva liberta e riforme. e 
riconsegnd il potere ai civili. 
sotto forma di una coallzio-
ne capeggiata ancora da Ino
nu e dal partito repubblica-
no. con cui i cap! militari era-
no sempre stati maggiormen-
te legati. Ma nel 1965 il par
tito che era stato di Mende
res e che nel frattempo ave
va cambiato nome. chiaman-
dosi ormai « partito della giu-
stizia». torno al governo da 
solo, grazie al serbatoio di 
voti contadini e musulmani 
deirAnatolia, controllati dai 
tradizionali centri di potere. 
Questa volta, col suo nuovo 
leader Demirel. esso fece una 
politica di piu franco inco-
ragglamento alia borghesia ca-
pitalistica turca e al capitale 
intemazionale!. 

TA Costituzione democrat!-
ca e stata appllcata solo for-
malmente. Le riforme previ-
ste, tra cui quella agraria, non 
sono state fatte. Le libertA 
sono state rispettate In liml-
U assai angusti. Ma anche en-
tro questi limiti esse hanno 
avuto un effetto. Per la pri
ma volta nel decennio «ses-
santan sono apparsi nelle li-
brerie testi. poi glornali mar-
xisti. Anche sul resto della 
stampa, alia radio o alia telc-
visione (che per la verita ha 
una ristrettisslma diifusione 
geografica oltre che sociale) ' 

giornalisti e intellettuali di si
nistra hanno potuto parlare 
piu francamente. E* nato un 
partito operaio. Negli ultimi 
anni si e cosi enucleata quel
la sinistra ancora embriona
le. di cui abbiamo parlato piu 
volte. Grazie ad essa gli ope
rai scioperano, gli studenti 
occupano le universita, gli in
tellettuali reclamano l'attua-
zione di nuove riforme. 

Lo sviluppo capitalistico del 
paese e i contrast! di classe 
da esso generati hanno pro-
vocato fratture nei partiti tra
dizionali, quello repubblicano 
e quello della giustizia. con la 
formazione dl tutta una serie 
di partiti piu piocoli. Era ac-
caduto cosl che Demirel. an-
dato al potere con una for
te maggioranza, si fosse ri-
dotto a governare. prima del-
1'intervento dei militari, con 
un margine parlamentare di 
pochissimi voti. per di piu 
letteralmente a comprati B O-
gni volta che ve ne era bi-
sogno. Si e anche costituita 
un'estrema destra. che in Tur
chia ha per base il fanati-
smo rehgioso. II che serve di 
pretesto pure in Turchia per 
discorrere di «opposti estre-
mlsmi», ma per colpire so
prattutto a sinistra. 

Riforme 
a meta 

Attraverso queste vicende 
l'ideologia kemalista. con il 
suo richiamo alia lotta nazlo-
nale dei primi anni « venti». 
e rimasta l'ideologia ufficiale 
della Turchia Ma a questo 
omaggio formale si e accom-
pagnata una crisi di fondo. 
Quello di Kemal Ataturk era 
stato un indirizzo nazionali
sta borghese. r occidentalista* 
nel costume. Se ha lasciato 
tracce profonde, col tempo ha 
rivclato anche I suoi limiti. 

Le riforme laiche furono 
le piu drastiche. Ma furono 
pur sempre qualcosa di im-
posto dall'alto, che non si ac-
compagn6 — specie per I con
tadini — ne a un processo 
di evoluzione socio - economi
ca, ne ad atti rivoluzionari ca-
paci di modificare i rapporti 
sociali. Classi e gruppl po
litici dominant! hanno cerca-
to nell'ultimo ventennio di far 
leva sulla fede musulmana e 
sulla generica opposizione. che 
quel tlpo di laicismo incon-
trava, per consolidare il pro
prio potere. Essi hanno cosl 

incoraggiato la resistenza an-
ti-laica. Demirel teneva i suoi 
comizi poco prima dell'ora 
della preghiera. per poi mo-
strare alle folle come fosse 
un credente ossequioso. Alle 
concessioni di forma sono se-
guite quelle di sostanza. Lo 
Stato costruisce nuove mo-
schee: ne sorge una grandis-
sima a pochi pass! dal mio 
albcrgo ad Ankara. Nei villag-
gi le scuole coranlche ripren-
dono il soprawento su quel
le sta tali: tutto quel che vi si 
insegna sono i versetti del te-
sto s a c o in arabo. lingua as-
solutamente incomprensibile 
per i turchi. 

Nelle classi dirigenti trop
po spesso non si va al di la 
di quello che qui si chlama 
un «kemalismo da guardaro-
ba», cioe delta pura e sem
plice imitazione dei modi di 
vita e dei costumi occiden
tali. Fu aU'origine anche que
sto un tentative di scuotere 
il conformismo tradizionalista 
e rarretratezza ereditati dal 
vecchio impero ottomano. Ma 
e rimasto un cambiamento su-
perficiale. che ha finito col-
1'accentuare negli uni un sen-
timento di superiorita sulle 
• masse incolte*. negli altri 
una riserva di sospetto e di 
diffldenza. La frattura fra gli 
intellettuali dl questo paese 
e le masse contadine. specie 
quelle deirAnatolia, viene hi 
parte di qui. Per la borghe
sia turca infine f«occidenta-
lismo* non era che lo svi
luppo capitalistico del paese. 

Di qui nasce quella critica 
tdeologica del kemalismo che 
comincia a manifestarsi a si
nistra. Sono giovan! intellet
tuali, studenti, esponenti ope
rai che nella passata rivolu
zione di Ataturk vedono una 
lotta popolare antimperialista, 
guidata dalla piccola borghe
sia, ma esauritasl ben presto 
nell'af fermazione di un capita
lismo turco, pronto ad ogni 
compromesso pur di garantir-
sl una dlfesa contro II socia
lismo, quindi una repressio-
ne antloperaia e anticontadi-
na. Tali gruppi si richiama-
no apertainente al marxismo. 
al loninismo. talvolta al maoi 
smo. Ma, consci della propria 
fragilita, ess) cercano anco
ra un'alleanza politica con 
quanto di riformista resta 
vivo nel kemalismo. Si spie-

gano cosi le loro incertezze 
di fronte al recente interven
to dei militari nella vita po
litica del paese. 

Es^ste infatti tuttora un 
kemalismo di tipo radicale. 
che esige certe riforme. iscrit-
te del resto nella Costituzio
ne; esiste soprattutto fra gli 
intellettuali, i professori. fra 
gli ufficiali dell'esercito. che 
alle tradizioni kemaliste sono 
piu legati. E' una tendenza 
che ha gravi limiti, in quan
to concepisce il progresso co
me opera illuminata di ililes 
c61te. non credendo afTatto 
in una forza rivoluzionaria 
delle masse; quindi ritiene 
che la democrazia non sia 
adatta alia Turchia arretrata. 
potendo servire al massimo 
da balocco per le forze con-
servatrici. E* questa la par
te del paese che era dispo-
sta a salutare con piacere la 
assunzione del potere da par
te dei militari. sapendo co
me questo stesso stato d'ani-
mo fosse diffuso nell'esercito. 

I giovani 
ufficiali 

I sostenitori dl tale cor-
rente ricordano volentierl co
me le forze annate turche. 
con i loro successivi inter-
venti nella vita politica della 
Turchia, abbiano avuto una 
funzione piu positiva che ne-
gativa. Dimenticano perd che 
le nuove stratif icazioni til clas
se della societa turca hanno 
finito col riflettersi inevitabil-
mente anche nell'esercito. Gli 
awenlmenti di questi gior-
ni hanno dato un colpo alle 
loro speranze. poiche hanno 
dimostrato che, quando l'eser
cito si muove. non e affatto 
garantito il successo della sua 
parte piu avanzata. I capi han
no avuto la meglio. ed 1 ca
pi sono oggi piu a destra di 
quanto non fossero dleci an
ni fa. In compenso l'espe-
nenza insegna qualcosa. An
che fra l giovani ufficiali in-
rattl vl e chi comincia a v» 
dere I limiti del kemalismo e 
a parlare dl marxismo. 

Giuseppe Beffa 
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