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«L/economia e la qualita della vita» 

Gli «svaghi» 
di Galbraith 
Ritratto felice di un intellettuale borghese 
non conformista, critico tenace e diverten-
te della politica americana, ma troppo 
risolto nella razionalita della propria analisi 

(•j,-> : - - . Le Regioni italiane alia vigilia del trasferimento dei poteri 

Nell'ultimo libro di John 
Kenneth Galbraith (L'eco-
nomia e la qualita della vi
ta, ed. Mondadori, - Milano 
L. 3000, pp. 270) ho ritro-
vato — come era naturale, 
trattandosi spesso dcgli stes-
si argomenti —• diverse con-
siderazioni e perfino alcune 
battute che gli udii pronun-
ciare, • quando gentilmente 
mi ricevette l'autunno scor-
so nello studio, che da tan-
to tempo e il suo alia Har
vard University: ma vi ho 
ritrovato soprattutto l'umo-
rismo impassibile, freddo da 
scottare, che gli e proprio. 

Per questo, oltre che per 
una vecchia mania, avrei 
preferito che al libro fosse 
lasciato il piii disinvolto ti-
tolo originale «Economia, 
pace e ilarita >, al posto del-
l'accademico titolo della 
versione italiana. Sarebbe 
stata inoltre una dizione 
piu fedele al contenuto del 
volume, che e una raccolta 
di saggi di varia tematica 
e natura, con un'appendice 
di bozzetti pubblicistici, mo-
destamente chiamati «rie-
vocazioni e svaghi ». Nell'in-
sieme mi pare ne esca un 
ritratto assai felice dell'au-
tore, piii che una sintesi del 
suo pensiero, del resto am-
piamente noto. 

Terza componente del ti
tolo originale, « l'ilarita » ha 
un ruolo niente affatto se-
condario nel volume. Vi so-
no alcune battute — e inte-
re pagine, a volte — che 
meritano di essere ricordate. 
Ne citero una sola: quella 
secondo cui «in un mondo 
giusto questi due uomini 
(si parla di Foster Dulles e 
Dean Rusk, i due che nel 
dopoguerra hanno detenuto 
piu a lungo a Washington 
la carica di Segretario di 
Stato) dovrebbero avere un 
giorno una piccola lapide 
sul muro del Cremlino », a-
vendo entrambi — proprio 
col loro cieco - anticomuni-
smo — c f̂atto, per il comu-
nismo piu di qualunque aiu-
to dell'Unione Sovietica». 
C'e poi una divertentissima 
rievocazione dell'incontro 
che Krusciov ebbe, durante 
il suo primo viaggio in Ame
rica, con un gruppo di mi* 
liardari americani, « gli uo
mini che contano > negli 
Stati Uniti, riuniti in casa 
di Harriman. Galbraith e un 
suo conoscente, gli unici due 
non miliardari della compa-
gnia, ne uscirono chieden-
dosi: «Hai forse qualche 
dubbio su chi era il piu in 
gamba dei presenti? ». 

L'autore non e affatto te-
nero per la politica estera 
americana, ne per i perso-
naggi e le burocrazie che ne 
sono stati protagonist!. Non 
lo e mai stato. Non lo e 

. nemmeno questa volta. Di 
quella politica Galbraith ar-
riva a dire, soprattutto per. 
il decennio «sessanta»: 
«Urbanistica a parte, ver-
ra giudicato il settore piu 
disastroso della vita ameri
cana e le si attribuira gran 
parte della colpa di quella 
cattiva utilizzazione delle 
energie e delle risorse che 
provoco tumulti nei ghetti 
urbani, alienazione e som-
mosse nelle universita. I ri-
sultati furono molto tristi 
specie se rafTrontati alle 
promesse ». Aggiunge: « Vol-
tandoci indietro, vediamo 
una serie apparentemente 
ininterrotta di disastri >. 
Anche la famosa < crisi dei 
missili > a Cuba del 1962 
non gli appare piii quel 
successo della diplomazia a-
mericana, che e da tempo 
murato fra i dogmi dell'oc-
cidente. 

Critica 
dei dogmi 

Per not giudizi simili non 
hanno nulla di sensazionale, 
sebbene ci colpiscano sem-
pre quando li sc-ntiamo espri-
mere da un americano. Ci 
cniediamo piuttosto con qua
le animo debbano leggerli 
tanti personaggi del nostro 
campo governativo c della 
sua stampa, che di Galbraith 
e delle sue opere sono sen
za dubbio assidui, ma che 
hanno sempre sostenuto a 
spada tratta la politica este
ra americana, nonostante i 
suoi rovesci e i suoi zig-zag, 
accusando noi di malafede. 
Ora, noi eravamo per loro 
« transfughi dell'occidente ». 
Ma con Galbraith come la 
mettono? 

Gli argomenti degli arti-
coli, raccolli nel volume, 
non si limitano alia politica 
estera, ma spaziano dalla 
critica dei dogmi di un cer-
to pensiero economico e, 
soprattutto, dall'analisi del
la loro funzione in difesa 
della conservazione sociale, 

ai problemi del sottosvilup-
po cosl come si presentano 
nei diversi gruppi di paesi, 
dalla storia delle fortune di 
Keynes in America a quella 
del gran crollo di Wall 
Street del '29 e di alcune 
lezioni che esso implica an-
cor oggi. La varieta dei te-
mi e la diversa natura degli 
scritti fa di questo volume 
qualcosa che sta a mezzo 
fra le opere piii note di 
Galbraith, quali «La socie
ty opulenta > o « II nuovo 
stato industriale > e . quel 
piccolo saggio di narrativa 
politico-morale, che e «II 
trionfo >, storia immaginaria 
di uno staterello latino-ame-
ricano. I motivi nell'insie-
me ' non sono nuovi, ma 
l'analisi e sempre brillante 
e la stesura assai leggibile 
(dote non comune fra chi 
scrive di queste materie e 
di cui lo stesso Galbraith, 
non del tutto a torto, si com-
piace). 

Fortuna 
e sospetto 

Galbrait e fra gli econo
mist non marxisti uno fra 
coloro che per altre vie piu 
si avvicinano, se non pro
prio al socialismo, certo al
le sue preoccupazioni e tal-
volta alle sue proposte e al
le sue analisi. Le indagini 
che egli ci offre sono assai 
acute. Non sono poche le 
volte in cui arriva a porre 
in modo persuasivo il dito 
sulla piaga. Di qui, da una 
parte, la sua fortuna in tan
ti paesi e dall'altra, un cer
to sospetto con cui e tutto* 
ra guardato in patria da col-
leghi piu ortodossi. II limi-
te e — e in questo libro, 
proprio per il suo carattere 
pubblicistico, esso e desti-
nato ad apparire piu nitida-
mente — nelle sue propo
ste. NoA perche queste lion 
siano razionali. Anzi lo so
no e spesso in modo molto 
lucido. Ma sappiamo tutti 
per lunga esperienza come 
non basti affatto la raziona
lita di una soluzione perche 
questa si affermi. 

Vorrei fare un esempio. 
Nella sua analisi dei pae

si sottosviluppati Galbraith 
arriva alia conclusione che 
per l'America latina l'osta-
colo decisivo al progresso 
economico sta nella struttu-
ra sociale, che questa va 
dunque mutata e che per 
tale cambiamento, salvo ec-
cezioni, occorre una rivolu-
zione. Poi aggiunge: «Puo 
non essere compito degli 
Stati Uniti incoraggiare 
questa rivoluzione; ma non 
deve essere loro compito 
impedirla >. Benissimo. Ma 
non sono certo gli Stati Uni
ti di oggi, con la loro strut-
tura e quale che sia il loro 
governo, disposti ad accet-
tare (mi pare che l'espe-
rienza sia abbastanza elo-
quente) simili saggi consi
gn. 
' A questo punto il discor-

so non fa che cominciare: 
si tratta infatti di stabilire 
che cosa e la rivoluzione 
per l'America latina, quali 
forze possano compierla, per 
quali vie, tutti motivi che 
a "chi abbia militato nel no
stro movimento sono rela-
tivamente famigliari, men-
tre non possono - esserlo ' a 
Galbraith. Considerazioni di 
natura, se non di contenuto, 
simile si potrebbero fare, 
del resto, per un altro dei 
motivi che sono can all'au-
tore: quello dello strapote-
re delle gigantesche corpo-
razioni e delle scelte che 
esse sono in grado di im-
porre nel suo stesso paese. 

II problema non e riduci-
bile al dilemma fra violen-
za e rifonne, come spesso 
si afferma nella pubblicisti-
ca americana, anche la piu 
progressista, e come, a mo-
do suo, ~ lo vede lo stesso 
Galbraith. Cio che non si ri-
trova nei suoi scritti e il 
senso della Iotta politica e 
sociale, lotta inevitabilmen-
te aspra anche quando non 
e violenta, senza la quale i 
mutamenti necessari non av-
vengono, i problemi piu 
scottanti non si risolvono e 
le soluzioni, anche quelle 
piu razionali, non si impon-
gono. Nelle sue pagine tro-
viamo e troveremo quindi 
il conforto che non pud 
mancare nell'incontro con 
un'intelligenza brillante per 
sua natura anticonformista. 
La guida per l'azione con-
tinueremo tuttavia a cer-
carla altrove e innanzitutto 
nella nostra stessa esperien
za. E' una conclusione cui 
si arriva spesso quando si 
dialoga con cid che di piu 
vivo vi e nel pensiero ame
ricano. 

Giuseppe Beffe 
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In tre recenti occosioni la maggioronia di centro-sinistra che regge la giunta regionale si e spaccata e i democristiani si sono schierati con 

le forze piu conservatrici - Una controffensiva che mira a bruciare due anni di impegno unitario e di confronto dialettico fra maggioranza 

e opposizione in Consiglio - Debolezze e gravi contraddizioni della sinistra d.c. - L'alternativa politico e programmatica dei comunisti 

Per la liberta di Angela Davis 

MOGADISCIO — Manifestazione dl donne somale per la liberta di Angela Davis - . . . . 

Mezzo secolo di impegno idealee di lotte 

I comunisti 
e la questione f emminile 

Presentafo a Roma il volume di Nadia Spano e Fiamma Camariinghi - 1 temi di fondo delle batta-
glie del partito negli anni del fascismo, durante la Resistenza ed oggi per Temancipazione della donna 

Ieri a Roma, nella sede dei-
l'lstituto Gramscl, e stato pre-
sentato il .volume cLa que 
stione femminlle nella politica 
del PCI (19211963)». di Na
dia Spano e Fiamma Camar
iinghi, edito da « Donne e po
litica ». II perch6 deli'imziati-
va, il valore della ricerca e 
della documentazione offerta 
al Iettore sono stati messi in 
luce da Carla Capponi. meda-
glia d'oro " della Resistenza. 
che ha sottolineato la conti 
nuita dell'elaboraz.one ideale 
e dell'azione politica del Par
tito comunista su una delle 
« questioni a nazionali di mag-
gior rilievo. 

In realta, la pr&sentazione 
del libro in questo inomento 
della vita italiana VA oltre i 

| limit! di una interessaiue nii-
ziativa editoriale per assums-
re il significato di una spe
cie di carta d'identita del PCI 
che viene posta dinanzi alle 
masse femminili come creden-
ziale sicura. A diciannove ml-
lioni e mezzo «li donne che 
si apprestano a votare — la 
larga maggioranza sui trenia-
sette milionl e mezzo di cit-
tadini con diritto ai suffragio 
— i comunisti si rivolgonu co
sl con il programina di oggi, 
ma anche con le lotte e con 
le idee che fanno parte ormai 
della storia e che rappresen-
tano le robuste radici deila 
nostra linea politica. • ; Propaganda, quindi, non co
me Tuota esercitazione di pa
role e di slogan, ma come 
uno del modi di fare politico, 
di allargare il consenso, di 
cercare e trovare nuove ade-
sioni: lo insegnano le comu-
niste e 1 comunisti che negli 
•nni del fascismo, obbligatl 
alia clandestinlta, usavano gli 
scritu di «Compagna» e di 
altri (ogli per p?rsuadere e, 
nello stesso tempo, per orga-
nlzzare. Camilla Ravera, che 
ha scritto la prefazione, al 
volume, ha - spiegato, con 
la semplicita che le e pro 
pria e con la grande autori-
ta morale che le viene dal-
raver vlssuto tutte le vlcende 
italiane da protagonista; «I1 
primo lavoro di costruslone 
del partito, e in particolare 
del laroro femminlle, ai conv 

pie percib in anni di ferro e 
di fuoco — come disse Gram
scl — nella lotte, quotidiana, 
e ineguale, contro le nere 
squadracoe fasciste ». 

i £ tuttavia. in quegli anni 
si delinea — attraverso discus-
sioni, esperienze e lavoro, e 
con la guida costante di 
Gramsci — la nostra imposta-
zione di fondo del problema 
della emancipazione della don
na; che in termini semplici, 
ma precisi. si esprime nel 
primo' quotidiano comunista, 
VOrdine nuovo di Torino, in 
colonne settiroanalmente aper-
te alia Tribuna delle donne. 
e successivamente in Compa-
ana, il quindiclnale delle don
ne comuniste, apparso per al* 
cuni mesi del 1921 a Roma, 
poi a Torino fino all'awento 
del governo fascista; e negli 
anni successrvi in varie sedi 
clandestine della segreteria 
del PCI». 

Al congresso di Iivorno le 
comuniste erano 400, saranno 
poco piu di cento negli anni 
successivi. poco piu di trecen
to nel 1925. eppure — raccon-
ta Nadia Spano nella sua ra-
pida rassegna degli anni fino 
alia Liberazione — riescono 
ad avere un peso, non si stan-
cano di lavorare con coreg-
Kio e con pazienza: attente al
ia realta italiana elaborano le 
proposte per remancipazlone 
della donna. 
- Guardate per esempio il pe-
riodo in cui reduci e mutila-
ti invadono gli uffici e cao-
ciano dai loro posti «le si-
gnorine che lavorano per le 
calze di sete*. VOrdine nuo
vo commenta: «Easi hanno 
perfettamente ragione a chie-
dere e pretendere lavoro dalla 
borghesia .̂ In verita, dato Tor-
dinamento sociale esistente. 

tl*uomo hm piii diritto della 
'donna al lavoro • remunerati-
vo, perch* sull'uomo, e su es
so soitanto. grava tutto 11 pe
so economico della famigiia. 
E* questo dovere dell'ttomo, 
quello che d tiene tchiave*. 

H diritto al lavoro, la pari-
ta smlariale (primo obfettivo 
contro la utilizxaxione delle 
donne come masse di mano-
vra del padrone), la mater-
nita fatto sociale, una fami
giia dl uguali, 1 serrisl sociall 
sono 1 temi cos si tatcsccla-

no con gli scioperi delle mon-
dine e delle operate, con la 
denuncia delle condizioni di 
vita delle donne nella campa-
gna o delle cproletarie della 
casas o delle lavoratrici nel
le fabbricbe. (Interessanti,. 
nel confronto con tante di-
scussioni attuali, gli accennl 
alia societa storicaroente svi-
luppata su misura dell'uomo, 
con la donna esclusa; quelli 
al diritto ad avere, o non 
avere figli; le polemiche con
tro le femministe e contro le 
rivendicazioni « borghesi», con 
il richiamo alle vere esigenze 
della classe operaia; rinteres-
se per le masse femminili 
cattoliche). 

Sono temi a volte in plena 
luce o latent! o appena in
tuit! (mai perd dimenticati) 
a seconda. della gravit* del 
momento,. e fanno tutfuno 
con la lotta antifascista, con 
rinternazionalismo e con la 
lotta contro la guerra, tut
funo con l temi di fondo del 
partito. (Ne fanno fede le co
muniste processate e condan-
nate dal Trfbunale speciale, 
le confinate, le emigrate po-
liticbe). 

Memorabile 11 discorso dl 
Ruggero Grieco (primo re-
sponsabile del lavoro femmi-
nile per il PCI e responsa-
bile di «Compagna») alia 
Camera, il 15 marzo 1925, a 
favore del voto politico alle 
donne. a tutte le donne. Bl-
sognera arrivare al 30 gen-
naio 1945. dopo la Resisten
za e la grande partecipazio-
ne delle comuniste e delle 
masse femminili, per avere in 
Italia, su proposte dei mini-
stri Togllatti e De Gasperi, 
il decreto legge per il diritto 
dl voto delle donne in plena 
parita con gli uomini. 

Fattl e idee scorrooo nel 
libro con un appassionante 
legame con rattuaUta: il par
tito nuovo teorizzato da To
gllatti, che « non potrebbe es
sere tale se dimenticasse che 
una boons meta del popolo 
italiano e formato dalle don
ne v, la conttnuita tra i Grup
pi dl Difesa della donna, che 
tanto peso etobero negli scio
peri del '44. • il giornale Noi 
Donne, dtvenuto poi organo 
dell'assoclasions unitaria di 

lUnione Donne Italia

ne; il peso che questa via via 
assume in Italia. - • 

E poi, encora, la prima con-
ferenza delle donne comuni
ste, con Togliatti (cErcolis, 
che nel 1929 era «incaricato di 
tenere i coilegamenti tra la 
segreteria del partito e la se-
zione femminlle ») che solleci-
ta la presenza della donna nel
la vita politica come forza au-
tonoma, perch* si realizzi lo 
awento del popolo al governo 
della cosa pubblica; sottoli-
nea la necessita di awicina-
re le masse cattoliche, e af
ferma che • la emancipazione 
della donna non e e non pub 
essere problema di un solo 
partito e nemmeno di una so
la classe*. 
' ta partecipazione al sinda-
cato. la presenza nelle lotte 
in fabbrica e nella oampagna 
(Giuditte Levato e l'occupa-
zione delle terre, tanto per ri-
cordare un fatto), la tenace 
resistenza politica nel tempi 
della guerra fredda. le gran-
di battaglie di massm per la 
pace rrpropongono i punti car-
dine della nostra politica. 
Ecco poi le vittorie. dalla leg
ge del voto a quella della pa
rita salariale alia protezlone 
della matemita, che fanno 
compiere un salto qualitativo 
alia • questione femminile» 
nel nostro paese. 

Se la corsa attraverso storia 
e cronaca facilita la lettura, 
e perd da rimpiangere che 11 
documento si fermi al 1963 e 
non riesca a dare tutto il ft* 
lo degli awenimenti, fino ad 
oggi, ne ad entrare nel meri-
to, per ragloni di spazlo, alle 
appasslonate discussion! dal 
dopoguerra in poi, al conti-
nuo verificare le idee con la 
realta, alia viva dialettlca che 
ha caratterizzato e carattertz-
za la battaglia delle comuni
ste e del PCI per remancipa
zlone delle masse femminili 
italiane. Tuttavia la « carta di 
identita* che il partito pre
sent* alle elettrlci di oggi da 
questi lbniti non resta offu-
scata: semmai soUecita a com-
pletare il quadro tra passato 
e prescnte, a conoscere e a 
far conoscere chi siamo e che 
cosa vogliaroo. 

Dal noitro inviato. 
MILANO, marzo 

CI sono stati recentemente 
tre awenimenti, in Consiglio 
regionale. a dare 11 senso di 
come si sia fatto sentire anche 
in Lombardia «il vento della 
central ita democratica », teo-
nzzata dal segretario nazlo-
na!e della DC. 

II primo e stato la discus-
sione sui risultati della lunga 
indagine conoscitiva predispo-
sta dalla Reglone sulle vlcen
de della facolta di archltet-
tura (la sospenslone degli ot
to docenti, 11 pesante interven-
to del ministro Misasl contro 
la «sperlmentazlone», etc.). 
La discussione e stata impo-
stata dalla DC in manlera tale 
da rendere impossibile quel 
confronto dialettico di poslzio-
ni tra maggioranza ed opposi
zione che pure si era regl-
strato. altre volte, su questio
ni dl non minore importanza. 
Anzi al momento del voto si 
e arrlvatl addirlttura ad una 
spaccatura nel centro sinistra, 
con l'ordlne del giorno della 
DC votato anche dalle destre 
e con i soclalistl che hanno 
invece votato un proprio or-
dlne del giorno, come ha fat
to ilPCI. - - ' '• 

II 10 marzo, la spaccatura 
nel centro sinistra si e ripe-
tuta In occasione del dibattito 
sul'.e lotte bracciantili. La DC 
ha sposato la tesi della Con-
fagricoltura e ancora una vol
ta si e trovata con le destre, 
mentre un ordine del giorno 
unitario e stato votato da PCI, 
P8I e PSIUP. 

L'ultimo eplsodlo. lnfine, e 
stato 11 colpo di mano inte-
gralista della DC con la ele-
zion*; dl un democristiano a 
presidente deH'Artiglancassa, 
incarico che, secondo trattatl-
ve durate due mesl, doveva 
arulare ad un soclalista. 

La discussione sui fattl di 
architettura, con una DC com-
pletamente schierata a difesa 
dell'attuale struttura autorita-
ria della Universita (quella 
stessa DC che invece pochi 
mesi fa aveva approvato con 
le sinistre un odg di critica 
al progetto governativo di ri-
forma universitaria) e stata 
un campanello di allarme in-
dicativo di un clima nuovo 
instauratosi all'lnterno del 
centro sinistra, .causa. od ef-.' 
fetto msieme. del deteilora--; 
rnento dei rapport! cdn il PSI 
e della « rimonta » delle forze 
conservatrici-interne alia DC 
• La controffensiva conserva- • 
trice all'lnterno della.DC ha' 
avutb Inizio In Lombardia con ; 
la vicenda della elezione pre-
sidenzlale (almeno fino a quel 
momento la inlziativa delle 
cosiddette sinistre dc era riu-
scita a condizionare in qual
che modo l'ala dorotea) ma 
si e accentuata in questa fa-
se, quando la scadenza elet-
toralt ha spinto le varie com
ponent! Interne a ricucire la 
trama integralista del partito 
per tentare di procurarsi una 
copertura sui due versamenti 
della destra e della sinistra. 
E' stata la preoccupazione 
elettorale, senza dubbio, a 
consentire margin! di mano* 
vra alia Inlziativa conserva-
trice. In tal modo si tende a 
«bruciare» i risultati di due 
anni di impegno unitario In 
Consiglio regionale. L'offen-
siva sferrata dalle forze con
servatrici dc e infatti molto 
ambiziosa e va oltre la sca
denza elettorale: riportare la 
DC lombarda in un solco di 
moderatismo. emarginare le 
sinistre interne, far saltare 
quel tanto di dlalogo che in 
Consiglio regionale si e stabl-
lito. precostituire insomma a 
Milano una situazione dalla 
quale poter poi condizionare e 
pesare sullo sviluppo future 
delle vicende governative na
zionali. 

D'altra parte rompere In 
Consiglio la positiva dialettl
ca che si e aperta tra le for
ze regionallste, • arrestare il 
confronto politico tra maggio
ranza ed opposizione, aprire 
al PLL ha un significato che 
va oltre la pur deleteria in-
tenzlone di aggravare la co-
sidtetta * delimitazione » a si
nistra e chiudere al PCI; e 
qualche cosa di piu. e la in-
tenzlone di rimescolare le car
te. di offuscare responsabilita, 
dopo la chiara e netta scelta 
di campo che la Regione ha 
fatto — sotto la spinta di un 
possente movimento di lotta •— 
a difesa della democrazla e 
dei valori antifascistL 

II tema 
principale 

In questa citta che e stata 
la centrale delle piu gravi 
provocazioni neofasciste con
tro lo Stato repubblicano, la 
Regione, costituita appena 
cinque mesi dopo le bombe 
di Piazza Pontana, non pote-
va non trovare il primo ter-
reno di veriftca degli schiera-
ment: politici, la prima 
discrimlnante fondamentale. 
nella lotta ai gravi fenomeni 
ed alle provocazioni di destra 
e nella difesa delle istituzioni 
democratiche. L'antifascismo, 
qui a Milano, non poteva es
sere una semplice eticbetu, 
una pura presa di posizione, 
avert, invece di fronte a se 
prove consistenti da dare, 
scelte politicbe concrete da 
compiere. -

«li tema della difesa demo
cratica — mi dice .BasseUi — 
e stato 11 primo e principale 
motivo della instaurasione di 
una nuova dialettica tra le op-
poslzloni costituzionalU. 

L'Impegno di difesa attiva 
delle istituzioni democratiche 
e diventato, insomma, la cor
nice entro la quale si e venu-
ta sperimentando, in consiglio 
rtfionale, una artlcolaslone 

nuova del rapportl tra la 
maggioranza e la opposizione 
dl sinistra, che ha contrlbul-
to, per un certo tempo, ad 
emarginare 11 peso ed 11 con-
dlzionamento delle componen-
tl moderate (quelle Interne 
alia DC, ma anche 11 PSDI 
ed il PRI) ed ha fatto si che 
la ispirazione regionalista ed 
autonomista si caratterlzzasse 
non soitanto come rivendlca-
zione, nel confrontl del potere 
statale, di uno «spazio piu 
aroplo» alia Regione, quanto 
invece come volonta della Re
gione di far sentire 11 suo 
peso sul grand! temi delle rl-
forme e sul problemi generall 
del paese. 

Da qui le convergenze unl-
tarie in Consiglio tra centro 
sinistra e opposizione di sini
stra su alcune questioni di 
fondo, come la denuncia dei 
limit i della politica per il 
Mezzogiorno, delle leggl dl rl-
forma per la casa, il fisco, la 
Universita, 1 fittl agrarl; le 
Inchieste sul settore tessile e 
su quello elettromeccanico con 
conclusion! pienamente condl-
vise dal sindacatl; il conve-
gno sulla occupazione. Di qui 
anche le convergenze unita-
rie nella battaglia contro 11 
peso del centralismo statale 
che tenta (anche utilizzando 
error! della giunta) di ostaco-
lare 11 cammino della nuova 
assemblea. Dl qui lnfine la 
inchiesta sul neo-fasclsmo 
proposta dalla giunta e appro-
vata in consiglio unitarla-
mente. 

L'inchiesta sul 
neofascismo 

La inchiesta sul neo-fasci-
smo ha rappresentato il mo
mento di piu acuta contraddi-
zior.e all'lnterno della maggio
ranza dl centro sinistra (ba
sti pensare alia sortita rab-
blosa del capogruppo del 
PSDI, De Feo, e la sua tesi 
sugli «opposti estremismlu); 
nei confront! del potere stata
le (per 11 commlssario di go
verno • la decisione della in
chiesta era «!llegittima»); 
all'lnterno della stessa Demo
crazla crlstlana e di quelle 
forze social! (padronato lom-
bardo-e-'larghe fasce di bor-
ghelia) «He'a questo partito 
si richiamano. •l 

Ma e stato questo processo, 
.che comlnclava a sviluppirsl 
'anche i e fioii;̂  senza fOrti tipn-rtrâ ddizldnl. ;5e! che • contljtfa-
'mente' sl"*eir scontrato cofi il 
limite organico del quadro po
litico regionale costituito- dal
la formula del centro sini
stra: e stato questo processo, 
dunque. a subire una brusca 
battuta di arresto grazie alia 
svelte a destra della DC. 

Ccme questa involuzione si 
sia fatta sentire in Lombar
dia lo si e visto. ma essa co-
stitulsce ancor piu una mi-
naccia per il futuro. Anche 
Bassetti, nonostante sia porta* 
to a ridimensionare a fatto dl 
pura tattica elettorale le dif-
ficolta Interne attuali del cen
tro sinistra e l'irrigidimento 
tra le forze politiche esistenti 
in consiglio, ammette che il 
futuro politico e programma-
tico della Regione e condizio-
nato da quello che sara 11 ri-
sultato del voto del 7 magglo 
e dalle soluzioni politiche go
vernative central!. 

Per i socialist!, mi dice 
Vertemati, segretario regiona
le del PSI. il problema non 
e tanto quello di vedere se 
questa giunta continuera a go-
vernare quanto invece se que
sta giunta continuera ad 
esprlmere 11 tipo di politica 
che Ilia caratterizzata finoTa. 
Perche, in caso contrario, il 
PSI ne trarrebbe • le debite 
conclusion!, cioe quella di in-
terrompere la collaborazione 
con la DC. Pud essere, questa 
soclalista. una affermazione 

dettata dal momento, ma in 
ogni modo essa conferma sia 
che c'e stato un deterioramen-
to interno al centro sinistra, 
sia che molto o quasi tutto, 
anche nella Regione lombar
da, dlpendera da come an-
dranno le elezioni proprio per
che I processl che avvengono 
qui hanno ripercussionl e sono 
11 riflesso immediate di 
process! che poi si estendono 
al rapportl tra le forze poli
tiche al vertlce del paese: la 
partita che si gioca a Milano, 
insomma, non ha mai un va
lore puramente lombardo. 

E se qui le sinistre dc, se
condo Bassettl, hanno «tenu-
to» piu che altrove, se sono 
1 due leaders delle correntl 
dl sinistra, Vittorino Colombo 
e Granelll a capeggiare la U-
sta mllanese, mentre De Ca-
rolls, il leader doroteo, non 
figura tra i candldati, e pur 
vero che esse si sono prestate 
alia operazione moderata di 
recuperare i votl a destra e 
la fiducia dl quelle fasce del
la borghesla e del padronato 
lombardo (agrarlo e indu
striale) che fanno pesare sul
la situazione della regione la 
loro pesante ipoteca. Che In 
questo vi sia un elemento di 
grave debolezza e di grave 
contraddizione della sinistra 
dc e fuori dubbio; cosl come 
e fuori dubbio che, per quest!/ 
motivi, la parte meno retriva 
della DC mllanese affronta le 
nuove e piu impegnatlve sca-
denze regional! In una situa
zione di maggiore debolezza 
e difficolta. 

I»e scadenze future della 
Regione sono infatti assai im
portant!. La giunta e chiama-
ta a sciogliere contraddizioni 
ed ambiguita della sua politi
ca (i limiti, ad esempio. del
la sua battaglia autonomista 
viziata spesso da una con-
trapposizlone. alle volte vel-
leitaria e puramente dl prin
ciple. al centralismo statale); 
a definlre come vorra orga-
nizzare 1 suoi rapportl con gli 
enti local! (su questo terreno, 
mi dice II eompagno Smura-
glla, vice presidente del Con
siglio regionale, la giunta re-
gistra gravi ritardi); ad af-
frontare il tema di un pro-
gramma globale di sviluppo 
della" Lombardia. 

Per 11 PCI il modo come 
si rispondera a queste sea-
denze costituira una discriml
nante fondamentale; e sul ter
reno dell'impegno program-
matico. midicono 1 compagnl 
dirigenti del gruppo consiliare 
e del comitate regionale del 
partito, che continueremo a 
verificare in Consiglio la va
lidity e la credibilita degli 
schieramenti - politic!. • Ed e 
una battaglia che bisogna gia 
aprire adesso. senza rinviar-
la al dopo-elezioni. 

Secondo 11 PCI 11 grosso no-
do che sta oggi di fronte alia 
Regione e quello di definire 
una. proposta di sviluppo com-
plessivo del territorio che sia 
in grado di rispondere a due 
esigenze: garantire i livelll di 
occupazione affrontando anche 
i gravi problemi di squilibrio 
intcrni alia Lombardia e nello 
stesso tempo armonizzare lo 
sviluppo della regione con le 
esigenze del Mezzogiorno. 

Su questo tenia la posizione 
del PCI e molto chiara: se 
e vero che non e possibile 
pensare ad un blocco degli in-
vestimenti in Lombardia, per
che questo significherebbe de-
stinare alia stagnazione l'eco-
nomia di questa regione e pur 
vero che' le prospettive di svi
luppo della Lombardia debbo-
no tenere conto della necessi
ta dl bloccare l'esodo dal Sud. 
Si tratta in sostanza di opera-
re una politica degli investi-
menti che risponda alle esi
genze delle due aree del pae
se, valorizzando le risorse del-
l'una e dell'altra. 

Lina Tamburrlno 
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