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Le norme sullo sfato giuridico del personale scolastico 

La liberta 
di insegnamento 

II festo legislalivo discusso alia Camera e I'inequivocabile spia della arrelra-
fezza con cui in Italia i gruppi di pofere guardano alia scuofa e alia societa 

II rinnovamento • della 
scuola, nello sue strutture 
e nelle sue funzioni, e de-
cisivo per la creseita di una 
reale democrazia nella so
cieta italiana. La definizione 
della liberta d'insegnamento 
ne costituisce la vertenza 
di principio, e percio radi
cal e. 

Nel testo del disegno di 
legge di delega per rcmaiia-
zione di noriue sullo slato 
giuridico del personale del
la scuola che si sta in questi 
giorni ridiscutendo alia Ca
mera, proprio il modo eon 
cui risulta definita la liber
ta d'insegnamento e rinequi-
vocabile spia della arrctra-
tezza con cui in Italia i grup
pi di potere considerano la 
scuola e la societa stessa 

L'intenzione vera, naseo-
sta dietro le ridondanti for-
mulazioni dell'articolo 2, si 
scopre nel punto 1 dell'arti
colo 4, dove si invoca «la 
garanzia della liberta d'in
segnamento, nel quadro dei 
principi costituzionali, inte-
sa come libera espressione 
dell'insegnante, come auto-
nomia didattica e di spe-
rimentazione tecnieamente 
controllata nel rispetto del 
diritto dei giovani al pieno 
e libero sviluppo della loro 
personality >. 

Qui semb/a voglia difen-
dersi un diritto dei giovani, 
che sarebbe il limite d'ob-
bligo del diritto dell'inse
gnante, quasi si trattasse di 
due diritti corporativi in 
conflitto piu o meno laten-
te : infatti « 1'autonomia di
dattica e di sperimentazio-
ne » va «tecnieamente con
trollata > e, secondo il det-
tato del punto 2 dello stes-
so articolo 4, l'esercizio di 
tale controllo e il compito 
proprio del dirigente, di-
rettore didattico o preside, 
la cui funzione e l'« attivita 
di coordinamento e di ani-
mazione della vita seolasti-
ca », e soprattutto del per
sonale ispettivo, cioe di < un 
corpo di esperti professiona-
li utilizzati per l'accertamen-
to tecnico-didattico, l'aggior-
namento e la sperimenta-
zione ». • • • < 

Cosi impostati i termini 
della liberta d'insegnamen
to, sono evidenti i gravi pe-
ricoli cui essa viene malizio-
samente esposta. 

Da chi e come verrebbe 
determinato un criterio uni-
co per segnare il limite di-
nanzi al quale dovrebbe fi-
nire la sfera del diritto del
l'insegnante e cominciare la 
sfera del diritto dell'allievo? 

Come tra la soggettiva 
opinione del docente e la 
soggettiva opinione dell'al
lievo, nel presunto conflitto 
t ra l'invadenza dell'una e la 
resistenza deU'altra, potreb-
be una terza, non meno sog
gettiva opinione, sedere le-
gittimamente arbitra solo 
perche emanazione del pote
re esecutivo, nelle persone 
del dirigente scolastico e 
dell'ispettore? 

II fatto e che, nella dizio-
ne del testo legislativo in 
esame, traspare chiaramente 
la convinzione che in una 
scuola moderna non ci sia 
altro insegnamento da im-
partire che quello di perso-
nalissime, magari gratuite e 
irrazionali opinioni, che cer-
to e pur diritto costituziona-
le di chiunque poter espri-
mere, dinanzi ad altrcttanlo 
personalissime, precostitui-
te, magari gratuite e irra
zionali opinioni. dei ciovani, 
che pur e diritto costituzio-
nale di chiunque non veder-
t i conculcate 

Qui c requivoco di fondo, 
culturale e politico insieme 

Quando nel disegno di leg
ge in discussione si parla di 
liberta d'insecnamenlo • in-
tesa come libera espressio
ne dell'insegnante». ci si 
richiama evidentemente al-
l'articolo 21 della nostra Co 
Stituzione, al generico dirit
to della liberta di espres
sione. 

Nel caso della scuola in-
vece non e di cio che si 
tratta, bensl di quegli altri 
diritti fondamentali specifi-
ci, che la Costituzione con-

«acra negli articoli 9. 33 e 34; 
la Repubblica promunve la 
scienza; la scienza e libera 
e libero nc e I'insesnamen 
to; la scuola e aperta a tut-
ti 

Dal momento che nella 
tcuola s'insegna la scienza. 
e che la scienza non e una 
opinione qualsiasi, ma il sa 
pere verificato puhblicamen-
te e sempre da capo pub-
blicamente verificabile, di 
contro all'errore, al mito, al-
1'irrazionale, la scuola stes
sa non c, ne pud cssere in 
alcun modo neutralc 
. Sotto questa luce, tutti i 

problcmi che son venuti af-
fiorando anchc nella discus 
sione sul disegno di legge, e 
le preoccupazioni che vi so
no apparse ennnesse (con 
flitto tra liberta del docen 
I t e liberta dcU'allicvo, con 
vfvenza scolastica e conflit-
ti ideologici, iniziativa del 
docente e potcri degli orga-
a l democratici, liberta di 
Mtrimentare. . . condizionata 

al controllo cosiddetto « tec-
>nico») si rivelano dei falsi 
problemi, e artificiose pre
occupazioni uascenti da un 
presupposto errato. 

La liberta dell'insegnante 
e quella dell'allievo non so
no due specie di liberta, ma 
una sola e medesima specie, 
quella di esercitare Pabito 
scientifieo. La scienza, a ri-
gore, non s'insegna, ma se 
ne suscita l'esercizio in al
tri, solo con I'esercitarla; ne 
s'impara, ma se ne acquista 
Pabito, esercitandovisi con 
altri piu esperti. L'abito 
scientifieo e Pabito a non 
assumere per vero, e nel suo 
proprio ambito, astratto o 
fisico o storico, se non cio 
che e stato nel suo modo 
specifico, o logico o speri-
mentale o filologico, verifi
cato, e pud quindi ancora e 
sempre essere verificato da 
chiunque voglia sottometter-
si alia fatica di controllare 
criticamente, con la media-
zione degli adeguati stru-
menti. L'abito scientifieo e 
l'abito a non lasciarsi illu-
dere dalle immediate appa-

renze, della natura o della 
cultura, ma ad esercitare la 
ragione, la quale non e mai 
solitaria, ma comunitaria e 
percio democratica. 

Nella scuola insomma non 
ha diritto di cittadinanza se 
non la scienza, e ne va 
espulso solo il suo contra-
rio, cioe Pignoranza, comun-
que camuffata e introdotta, 
per enunciazioni dogmati-
che o con imposizioni auto-
ritarie. 

La scienza ha la forza del
la democrazia: la forza della 
universale, pubblica verita, 
e si oppone alia particolare, 
privata verita della forza, 
ossia alia violenza. 

E' evidente che la scienza 
non ammette altro valido, e 
percio legittimo, controllo 
che se stessa. Solo la veri-
fica, logica o sperimentale 
o filologica, puo consacrare 
il valore di un insegna
mento, cosl come solo il sue-
cesso didattico puo provare 
la fondatezza di una speri-
mentazione nella scuola. 

La liberta d'insegnamento 
e il naturale sviluppo non 
della generica liberta di 
espressione di una qualsivo-
glia opinione, vera o falsa 
che sia, ma della ben piu 
sostanziale liberta di perse-
guire la scienza, il sapere 
vero in quanto verificato e 
sempre pubblicamente veri

ficabile. La liberta d'inse
gnamento fa tutt'uno con la 
liberta di perseguire la 
scienza, che e la stessa li
berta, tanto di chi insegna, 
quanto di chi apprende. 

La scuola, proprio edu-
cando alia scienza attraver-
so la scienza cduca anche 
concretamente alia pacifica 
convivenza di quelle opinio
ni che non sono verificabili 
e quindi neppure falsificabi-
li: nell'esercizio della scien
za infatti si mostra come ta
li opinioni non siano scien

za e possano appunto per cio 
essere molte e non una, e 
tutte tollerabili purche 
non pretendano assolutisti-
camente di possedere una 
verita che a loro non com
pete e di schiacciare violen-
temente le altre con il pre-
testo di una falsita che a 
queste nemmeno compete. 

Kant, invertendo arguta-
mente un detto di Eraclito, 
osservava che «quando di 
diversi uomini ciascuno ha 
il suo proprio mondo, e da 
presumere che essi sogni-
no ». Ogni uomo ha certa-
mente il diritto di sognare, 
purche non dimentichi il 
dovere di aprirsi con gli 
altri al mondo comune, at-
traverso la prassi della 
scienza e la scienza della 
prassi, condizione fonda-
mentale per avviare la libe-
razione di se con la libera-
zione di tutti. 

La liberta d'insegnamento 
coincide con la liberta del
la scienza che, per dirla con 
Gramsci, e «la lotta per la 
oggettivita (per liberarsi 
dalle ideologic parziali e 
fallaci) e questa lotta e la 
stessa lotta per Punificazio-
ne culturale del genere 
umano >. 

Solo se si riconosce tutto 
cio, la scuola, ovvero inse-
parabilmente chi insegna e 
chi impara, puo essere at-
tuata in piena fedelta alia 
Costituzione repubblicana e 
democratica, essere restitui-
ta al popolo che, nella sua 
quotidiana realta di lavoro 
e di lotta, nella sua concre-
ta esperienza di soprawi-
venza e di convivenza, nel 
suo sforzo di giurigere a ca-
pire il mondo senza pregiu-
dizi, nel suo impegno a bat-
tersi per fare del mondo fi-
nalmente il mondo oggetti-
vo, comune, pienamente u-
mano, della scuola e il vero. 
attivo soggetto. 

Aldo Masullo 

Alia vigilia del «vertice» dei capi di governo della CEE 

LA WSANTE A f f l m DB TMVt 
Tre question! destinote a rimanere irrisolfe nell'ambito degli attuoli indirizzi: gli squilibri crescenti tra le aree di sviluppo 
e le zone della depressione, il rafforzamento dei poteri degli organismi comunitari, la coesione politico dei paesi membri 

il 

Medaglia d'oro della Resistenza 
alia repubblica partigiana del '44 

Tre questlonl, fondamental-
mente, saranno al centro del-
le riunloni al vertlce della Eu-
ropa a nove che si terranno 
a Parigl 11 19 e il 20 ottobre: 
11 crescente squilibrlo all'ln-
terno della Comunita. tra zo
ne dl sviluppo e zone di sot-
tosviluppo, il raflorzamento 
del poteri degli organismi co
munitari, la coesione politl-
ca tra I paesi che ne sono 
membri. 

Alia vigllla dl quelle riunlo
ni Patmosfera non e certo 
improntata all'ottimlsmo Si 
tende. anzl, ad accontentar-
si del fatto che 11 vertice si 
tenga e che ad esso partecl-
pino anche 1 capi dl gover
no dei paesi entratl dl re-
cente nella Comunita: la Gran 
Bretagna, la Danimarca, e 
l'Irlanda. II che dice gia mol-
to. Dice, In sostanza. che basl 
reall dl accordo per cercare 
di andare <wantl non ne esl-
stono o almeno che alio sta
to attuale delle cose esse so
no assai labill. Cerchiamo dl 
comprenderne le ragloni 

Sulla prima questlone — 
squilibrio tra sviluppo e sotto-
sviluppo nell'Europa comuni
taria — cui sono Interessati 
in prlmo luogo l'ltalia e la 
Gran Bretagna, la Comunita 
come tale non ha ne 1 mez-
zl ne I poteri per intervenire 
In modo efficace. Cid dipen-
de da ragloni strutturall e da 
ragionl giuridlco-politiche. Le 

I f umetti 
nelle scuole 

francesi 
PARIGI, 17. 

I fumetti a scuola, non 
sotto banco, ma tra le ma
teria di studio: e la novita 
introdotta in alcuni istituti 
medi di Parigl. I ragazzi 
studieranno con t'ausilio di 
una esauriente antologia che 
si propone di c far loro sco-
prire il codice che sta die
tro al linguaggio detl'imma-
gine >. Gia I'anno scorso 
I'argomento era entrato a 
far parte del piano di studi 
della Facolta di Lettere di 
Vincennes, 

In Francia. la ' tiratura 
mensile dei fascicoii di pic
colo formato dedicati alme
no per lr80 per cento at fu
metti era nel 19(9 di circa 
dieci milioni di copie; quel
la delle riviste di circa no
ve milioni di copie: si cal-
cola che queste cifre oggi 

i siano raddoppiate. La tira
tura di ogni album di 
• Asterix » (I'eroe di un c De 
bello gallico» in chiave 
umoristica) e per esempio di 
un milione e trecentomila 
esemplari. 

I partigiani nella zona di Montefiorino nell'estate 1944 

LA DEMOCRAZIA Dl MONTEFIORINO 
Domani la significativa manifestazione, alia quale interverranno il Presidente della Repubblica, il compagno 
Arrigo Boldrini e il sindaco della cittadina - Un lembo di liberta e di autogoverno nelFItalia occupata dai nazisti 
Domani giovedl, nel corso 

di una grande manifestazione 
antifascists, vcrra consegnata la 
Medaglia d'oro al valore mili
tate della Resistenza a Monte
fiorino (Modena). Nel corso 
della eclebrazione che avra 
initio al mattino alle 10. prcn-
deranno la parola il Presiden
te della Repubblica Giovanni 
Leone, il sindaco della cittadi
na. Geo Azzolini, il compagno 
on. Arrigo Boldrini. vice pre
sidente della Camera c Meda
glia d'oro della Resistenza. 

1 nazisti. la Wehxmacht. Kes 
selrin? se la ntrovarono die 
tro le spalle. dietro il loro 
sch'.eramento a ndosso della 
a Iinea gotica ». proprio quan 
do sembrava che gh al'.eati 
avessero deciso di dar batu 
giia senza lasciar respiro di 
arnvare d'un balzo. liberate 
Roma f;no al nord alle Alpi 

E* certo che la «• Repubbli 
ca dl Monlef:or:no » un n<»me 
nato dooo ma che s:gnjfica 
un luogo. un periodo. una 
storia, fu un colpo duro per 
la potenza militare na7.:sta. 
per il suo prestigio. del resto 
g.a intaccato duramente a 
Sulingrado e nel Nordafnca 
Pê - 1 fascist: della repubbli 
ca dl Sal6 che di presUgio 
mihtare non ne avevano mal 
avuto significava perdere al 
cune staz.mi di rarabimer: m 
cm si era insediala la « guar 
d:a nazionale repubblicana * e 
ca-tr.ngtre a una fu?a preci-
pito^a i oocle.-,ta nommati dal 
fa.scio i segretan dellorganiz 
zn7.:cv fa.so:.>ta. che s: chiama 
va repubblicana e qualche al 
tro p < r • o ms della fauna la 
cale. -nsezuiti dai colpi di mi 
tra dei parti?iani che espugna 
rono uno per uno tutti 1 pre 
sidi della zena. 

I) n'esperienza 
nuova 

Anche sui p'ano politico era 
un colpo duro la stampa (a 
scista aveva sempre descntto 
i partigiani come un branco 
di pezzentl. di vendut- al soldo 
dello stranlero Ebbene pro 
prlo queir* esercito n costrln 
geva gli eredi nazisti della 
Prussia mllltarlsta, ancora tut 
t'altro che deflnitlvamente 
battutl, a sloggiare nel giro 
dl pochl giorni da un terrl-

I torio appennlnleo vu to « tol-

cato da strade Important} per 
i rifornimentl del fronte. Una 
vittoria strabiliante. quanto 
umiliante era la sconfitta dei 
nazisti e dei fascisti. costretti 
ad andarsene e a lasciare pae
si interi nelle mani degli uo
mini comandati da Mario Ric 
ci, « Armando n. e da Osvaldo 
Poppi. o Davide ». due genera 
li di quelli nati e nvelati dal 
la guerra di liberazione. fat 
tisi sul campo partigiano Era 
anche un po' la piccola «rl-
vincita » polemica di Mussoli
ni: a Klasshein. nell'mcontro 
con Hitler, egli aveva detto 
che a il movimento partigiano 
piu pericoloso e quello che 
opera sugli Appenninl. dove 
solo quattro strade portano 
dal nord al sud ». 

Proprio 11 nacque la a Re 
pubblica di Montefiorino », un 
lembo di liberta in un pano 
rama di terrore. di sangue e 
di morte Milleduecento chilo 
metri quad rati di liberta. dal 
Passo delle Forbici a Roteglia. 
dalla strada sta tale dell'Abe-
tone Brennero a quella del Cer-
reto. un'area ovoidale con den-
tro Montefiorino. Pngnano, 
Palagano. Toano. Villa Miiioz-
zo. Ligonchio, FYassinoro 

Caduto I'ulttmo presidio fa 
sctsta a Montefiorino. il piu 
duro da espugnare !a zona e 
completamente libera E" la 
prima decade del giugno IM4. 
durera fino ad agosto Sara 
la ' prima, consistente «re 
pubblica» di quel 1944 che 
passa fra offensive scatenate 
o subite fra grandi slanci e 
duri riflussi un po' In tutto 
II terntono dove l'esercito 
itallano della liberazione si ri 
bella alia presenza tedesca 
e combatte 11 fasclsmo 

In questa zona dl Emilia a 
cavallo fra Modena e Reggio. 
affacciata sulla Tascana co • 
mincia un'epoca, una stagio 
ne nuova. pur breve in cui 
si mette in moto un'espenen 
za di governo s! rJonda la 
democta7:a 

Ci sono un esercito. una popo 
lazione. una politics che s'm 
contrano che devono fonder 
st. amaiznniarsi vivere insie
me lavorare e costruire Al 
dl la dello spartiacque del 
montl. al dl la del corsl di 
acqua, al di la delle colllne 
e delle valll e'e ancora II ne-
mico che preme. che studia la 
vendetta, che non si da pace. 
Battuto da uomini c le fanno 

la guerra perche quella e H-
nalmente la'loro guerra — non 
come in Abissima o in Spa 
gna e nemmeno contro la Fran 
cia o in Africa contro gli in-
glesi —; sono operai e conta-
dini questa volta, senza linee 
logistiche, armati con le ar-
mi che hanno - catturato al 
nemico e quelle, poche. avute 
dai lanci alleati. nemmeno in 
divisa (si riconoscono da un 
distmtivo. quando 1'hanno ma 
piu ancora perchfe si cono-
scono, perchfe si sentono «dei 
loro »). 

Le votazioni 
per il sindaco 
II nemico e furente. Eppure, 

pur con questa jena in aggua 
to ai confini del territono li 
bero. i partigiani pensano al
ia democrazia pensano a chia 
mare le popolazioni dei pae 
si a governanrsi in pieno ri
spetto delle idee diverse. Era 
no pochi quelli che ccnosce 
vano il sapore di una elezionc. 
di una votazione libera per il 
partito o 1'uomo prescelto. 
che ricordavano la scheda Ep
pure questi comuni ebbero il 
sindaco. la giunta. II consi-
glio Erano votazioni di guer
ra. fatte. si potrebbe dire, 
sul tamburo. col nemico sul-
l'usc:o pronto ad ogni impre 
sa pur di sgretolare il foco-
la:o di mfezion*' democratica. 

A Montefiorino fu nominato 
il sindaco. Teofilo Pontana. 
una figura ancor oggi fra mito 
e realta. quattro giorni ciopo. 
il 25 giugno. furono eletti i 
consiglien delle frazioni e 1'or-
ganismo rappresentativo eb-
be vita A Toano I capifaml 
glia furono Invitati in comune 
ed elessero i conslglieri del
le frazioni Cosi anche da al 
tre parti, forse con qualche 
variante. con qualche comizio 
in piu o in meno. con qual 
chr assemblea piu o men<> 
vasta 

Le giunte st misero al la 
voro* e'era il problema del pa 
ne per la popolazione ma an 
che per l'esercito. I persegul • 
tatl. quelli che non potevano 
piu nemmeno resplrare « ca < 
sa loro, 1 braccatl dalle mllle 
polizie. dalle mllle bande fa-
sclste, avevano un faro, uno 
•cogllo, un porto cha pottvm 

dare ossigeno alia loro spe-
ranza di rinascere Arrivava-
no migliaia di uomini ad ar-
ruolarsi, le file delle forma 
zloni si ingigantivano. la r.i: 
naccia dl una paralizzante 
elefantiasi era alle porte La 
richiesta di crmi agli alleat: 
era affannosa e quelle che 
venivano paracadutate biso-
gnava distribuirle con i.qu' 
librio. senza destare polemi-
che. sospetti di parzialita e. 
perche no?, rivalita di pro
vince 

Comandante. commissario. 
commissari agciunti. Iavora 
vano senza sosta; bisognava 
bloccare sul nascere fugne »n 
avanti. stimolare chi pensa 
va di aver raggiunto in qual 
che modo una stabihta. evita 
re le polemiche tra i partiti. 
presenti chi piu chi meno vil 
territorio della «Repubblica 
di Montefiorino* con forma-

zioni ed esponenti polit.ci. 
Guai in un momento simile. 

premuti dal nemico, a indebo-
lire I'unita, anche qui raggiun 
ta con fatica. E certo le pole
miche non mancarono. ma 
non trovarono esca. e quando 
si dovettero punire anche al 
cuni comandanti presi da una 
loro personale vena punitiva. 
1'opera di chiarificazione fu 
coraggiosa e leale. quanto 
estenuante. 

Ma le giunte lavorarono Hi 
sognava far pagare le tasse. 
fissare i prez7.i de: gener ah 
mentari e d'ammasso e stabi 
lire anche le quantita dei pro 
dotti da versare In alcuni co
muni si decisero forme di giu 
stizia f issalc- che sarebbero va 
I.de ancora ocsi Tauliati fuo 

(1 dalla pianura bisognava met 
ter mano anche alle necessita 
industriali. riparare i mezzi 
di trasporto. cssere in gradn 
di farli funzionare L'intenden 
za assunse un posto impor 

tante per la vita complessiva 
della zona. E il comando ml 
11 tare, che rimase per tutto il 
periodo il momento ccntrale 
della vita della «Repubblica 
di Montefiorino ». il momento 
unlficatore. non si sottrasse 
mal a nessuna delle pesantl 
incombenze che si trovava dl 
fronte. 

. I soldatl lavoravano nel 
campl Insieme ai contadini. e 
facevano la guardla, la pat-
tuglla, 1 fJudlcl. t caxablnieri, 

t carcerleri nelle prigioni. Le 
staffette partigiane erano di-
ventate le infermiere dello 
ospedale — una decina di let-
ti, divisi ciassicamente fra me-
dlcina e chirurgia - sorto a 
Montefiorino con una sua at-
trezzatura e un suo medico-
direttore. I rapporti fra il co
mando militare e i sacerdoti 
erano buoni- cl fu sempre 
una reciproca stima e colla 
borazione nella stessa fase di 
fondazione dei nuovi organi 
smi democratici 

Cera persino un'attivitA cul
turale chi sapeva dipingere 
illusirava gli episodi della 
guerra e della vita nella zona 
libera. La notizia e in un d a 
cumento che Bruno Gombl 
aveva compilato per informa 
re gli organi politici regionali 
Problemi militari. amministra 
tivi. affari civili. questoni po 
Iitiche. si accavallavano le une 
sulle altre. si dipanasano len 
tamente con tanta mesnerien 
za. ma con tanta buona v a 
Ionta. 

La lezione 
politica 

Fu una guerra. una espe 
rienza. una iniziativa che d a 
vette essere tutta inventata 
in un momento trajjico. In un 
momento in cui si dava tutto 
per il domani. A questo « tu t 
to» davano un contribute par
ticolare i comunisti. una 
forza fondameniaie di quel 
la «Repubblica». una for
za trainante impersonata 
dagli uomini di punta. dai 
piu in vista nelle funzioni di • 
un governo che nommalmen 

v* non ci fu Perche anche in 
quel momento il PCI combat 
teva una battaglia che anda 
va al di la dei •onfini della 
zona libera, al di la dei li 
mitt di movimento e di agibt 
litA. I comunisti volevano la -
costituzione di un Comitato di 
liberazione della zona libera 
che divenisse II governo di 
fatto e di diritto, volevano 
che nascesse un glornale ca 
ma •apresslone, come voce del 
CLN. Volevano che I psxUtl 

iniziassero una loro piena au-
tonoma attivita politica e 
aprissero le proprie sedi. 

Alia base i responsabili del 
Partito delle singole rormazia 
ni spiegavano intanto i per-
ch6 della guerra. della lotta. 
dell'unita della resistenza Per-
ch6 consegnare le armi a Li
berazione avvenuta? Perch6. 
collaborare con altri par
titi? Un lungo. duro lavoro di 
chiarificazione. di spiegazione 
che fosse convincente. che non 
Iasciasse tracce di dubbi. Era 
la scuola politica fatta in 
guerra. un corso di partito 
che non tutti riuscirono sem 
pre a finire. Tutti aspetti di 
un lungo. complrsso cam mi 
no che la democrazia parti
giana stava facendo m un pu 
gno di villaggi delPAppenni-
no emiliano; tante strade di 
un processo appena avviatn 
in una zona libera che il ne 
mico non poteva tollerare, 
che tl nemiro non tollero 
a lungo 

II 30 luglio parti all attacco 
Da tre !ati la a Repubblica 
di Montefiorino» venne ag 
erredita Tre division! canno 

ni. mortal, autoblinde Biso 
gnava «tritolare la wna libera 
per avere le spalle sicure I 
nazisti ferern uno sfnrzo no 
tevole per concent rare le for 
ze Lo schierampntn partieia 
no tenne con latuto della DO 
polazione: era un esercito com 
posito che aveva avuto modo 
di conoscersi e'erano anrh<-
russt. austriarl perfino tode 
schi che si erano rivoltati 
dopo annl di schiavitu al na 
z.smo cecoslovacchi, polacchi. 
francesi. olandesi. sudafrlcani 
Combatterono insieme. si nti 
rarono insieme, lottando. la 
sciando 200 uomini sul terre 
no contro I duemila dei na 
zisti Quando riserve e muni 
zioni furono esaurite. lascia 
rono la zona 

Gil uomini della dtvisione 
corazzala "Hermann J5oenng» 
insieme alle altre due divisio 
ni. poterono calpestare il ter 
r I torio libera dell'Appennino. 
dlstruggere I paesi, punir'.i 
Moriva la prima «Repubbli 
cm di Montefiorino * Ma die 
tro non lasclava 11 vuoto. 

Adolfo Scalpelli 

ragloni strutturall conslstono 
nel fatto che non si pu6 
programmare, ne a llvello 
comunitarlo e neppure a ll
vello nazionale, una politica 
di sviluppo « equlllbrato » sen
za mettere sotto controllo le 
forze del capltale che hanno 
impresso alia Europa comuni
taria la «direzione dl mar-
cia» fin qui seguita. 

Questo e esattamente quel 
che vogliono dire uomini c a 
me Mansholt quando affer-
mano che al punto in cui si 
j giunti nqn esistono soluzio-
li persuasive nell'ambito del-
a struttura capitallstlca del-
'Europa occidentale ne, piu 
n generale, nell'ambito della 

societa capitallstica. 
Abbiamo avuto modo di 

esprimere 11 nostro parere 
sulla Insufficlenza delle con
clusion! di Mansholt quando 
egll vede lo sbocco socla-
lista In termini puramente 
«oggettivi». Cio non toglie. 
tuttavia, che egli abbia ragio
ne nel diagnosticare il punto 
morto cui si e di fronte. Non 
6 assolutamente dovuto al ca
so, infatti, se la massima con-
centrazione industriale nella 
Europa comunitaria si trova 
nel quadrllatero Milano, Pa-
rlgi. Midlands, Ruhr, dove vi-
vono 150 milioni dl persone 
con una densita dl 460 abitanti 
per kmq. 

Ne 5 dovuto al caso 11 fat
to. lo ricordava di recente 
Mario Salvatorelli, sulla Stam-
pa dl Torino, che una regio-
ne come la Toscana sia all*84. 
posto nella class! fica decre-
scente del reddito procapite 
tra le 98 regionl di base in 
cui a Bruxelles e stata divi
sa la Comunita e la Calabria 
addirittura aU'ultimo mentre 
la regione di Amburgo e al 
primo. «II confronto tra la 
Calabria e la regione ambur 
ghese — osserva sempre Sal
vatorelli — e il caso limite 
ma anche le altre nostre re
gion! non sono piazzate mol-
to bene. Rispetto al reddito 
medio Dro capite della Comu
nita. la Lombardia fe sotto 
del 2 9 per cento, la Liguria 
del 12.6. il Piemonte del 13.5 
per cento, e via discendendo. 
fino alia Puglia che ha un 
distacco del 54.8 per cento e 
alia Calabria che e sotto del 
66,8 per cento e In quattrl-
ni ha un reddito medio di 
756 dollar! per abi tante (cir
ca 450 mila lire) contro 2277 
(I milione e 350 mila lire) 
della media comunitaria». 

Tutto cid non e che il frut-
to della a logican dello svi
luppo capitalistico che, lo ab
biamo detto nell'articolo pre-
cedente. produce sviluppo e 
congestione nelle aree di svi
luppo e sottosviluppo. disgre-
gazione e spopolamento nelle 
aree di sottosviluppo. E che 
nello stesso senso andranno 
le cose almeno in un futuro 
prevedibile e di mostra to dal 
fatto che nessuno prevede. 
se questa «logica» continue-
ra, quando e come si potra 
arrivare a una inversione dl 
tendenza. 

Hanno davvero, d'altra par
te, i govern! attuali dei paesi 
della Comunita, 1 mezzi e la 
volonta politica di determi-
narla? Supporlo significhereb-
be abbandonarsi alia piu 
sciocca delle illusloni. Tutto 
quel che essi potranno fa
re, al vertice e successiva-
mente. e approntare sulla car
ta programml generali che 
non verranno mai attuati e 
decidere. invece, interventi di 
carattere estremamente liml-
tato e transitorio. In nessun 
caso essi potranno avviare 
verso soluztoni organiche I 
problemi dei guastl prodotti 
dal sottosviluppo nelle zone 
di sottosviluppo. 

II modo 
di eleggere 

In quanto alle rag:oni giu
ridico politiche che impedisca 
no d; ritenere che dal vertice 
di Parigi possano scaturi-
re decis'.oni importanti sul ter 
reno della correzione degli 
squilibri esse consistono nel 
fatto che la Comunita. come 
tale, non ha gli strumenti che 
possano consentire ladozione 
di decision: di questo genere. 
Una a programmazione » a II-
vello comunitano in a'.tn ter 
mini, non e pensabile nem
meno dal punto di vista « giu 
ridico politico » giacche. come 
tutti sanno. non eniste e non 
e configurabile una «autori 
ta» sovranaz-ona'e in grado 
di farlo neppure sulla carta. 

E veniamo al secondo pun 
to della agenda di Parigi: il 
rafforzamento dei poteri de
gli organismi comunitari Mol
te proposte sono in bailo Si 
parla delia creazione di « mi-
nistr. europei» in seno ai ga 
verni della Comunita. di riu 
non: settimanali del Cons-glio 
dei min'stri in ognuno dei 
paesi membri e di tutta una 
sorie di misure dirrtte ad au 
mfntare i canal: d. informa 
/..one reciproca Ma smtoma 
» camente, e stita del tutto 
ar-cantonata la que-itione del
ta elezione del Parlamento 
europeo a suffragio diretto. 
C'e stata. su questo punto. 
una certa battaglia nelle riu 
nioni preparatone. che ha vi-
sto I paesi del Benelux in • 
sistere perche venisse fissata 
una data e tutti gli altri. tra 
cui l'ltalia. o nettamente 
contrari o esistantl Alia fi
ne si sarebbe raggiunto un 
conii>romes3o, che verrebbe 
sanzionato dal vertice. in ba 
se al quale il Parlamento di 
Strasburgo verrebbe mvitato a 
Iavora re a partire dai pros 
simo primo gennato data in 
cui faranno il loro mgresso 
J rapor?sentantl deila Gran 
Bretagna. dell'Irlanda e del 
la Danimarca a un proget 
to di rcgolamento dei suoi la 
vori ruturi. 

Niente. In pratlca. Giacche 
la questlone essenzlale, evi
dentemente, e 11 modo della 

elezione dl questo Parlamen
to, e quindi della sua rappre-
sentatlvita e in definitiva del 
suoi poteri reall. Fino a quan
do questi poteri non saranno 
statl definitl e non derive-
ranno da una elezione diret-
ta, in nessun organismo co-
munitario vl potra essere una 
autorita che rifletta lo scon-
tro sociale In atto nel diffe
rent! paesi e quindi nell'as-
sieme dell'Europa a nove. II 
che lascera ancora per lun
go tempo sostanzialmente li
bera di decidere a llvello co
munitarlo. le forze che han
no determinato 11 tipo di svi
luppo giunto ormal a un pun
to morto. 

E jnfine la coesione politi
ca tra 1 paesi membri della 
Comunita. L'Europa — si scri-
ve nei document! conclusivl 
degli Incontri bilaterall e mul
tilateral! — deve avere una 
voce negll affari mondiali. Ma 
quando si va un poco a fon
do della questione cl si im-
batte subito In una contrad-
dizione tuttora non risolta: da 
una parte non si fa che esor-
cizzare il fantasma di De 
Gaulle e del suo cosiddetto 
«nazionalismo europeo » e 
dall'altra si e attanagliati dal
la paura di una intesa s a 
vietico-americana che lascl 
l'Europa occidentale «al 
margini della storia». Si vor-
rebbe, in altri termini, l'im-
possibile: e cioe che gli Sta
tl Unitl e magari anche 
l'URSS si facessero «amiche-
volmente» condizlonare, nel
la loro strategia a breve e a 
lungo termine. dalla esistenza 
di una Europa occidentale di 
cui si vanta il peso in ter
mini di produzione di acciaio. 
di numero di abitanti. di pro-
dotto nazionale lordo e cosi 
via. senza che questa stessa 
Europa occidentale faccia nti! 
la per arrivare ad un tale 
risulta to 

Una vecchia 
contraddizione 
Si tratta dl una vecchia 

contraddizione, che ha para-
lizzato l'Europa occidenta
le da almeno venti anni. Ed 
e al suo mancato scioglimen-
to che si deve l'assenza dl 
qualsiasi iniziativa europea, 
nelle grandi questioni della 
epoca In cui viviamo. E* di-
ventato un luogo comune ri-
cordare il m~do come l'Euro
pa occidentale, nel suo com-
plesso. ha subito e subisce 
la guerra americana nel Viet
nam e le sue conseguenze 
economiche. Ma quel che in 
certo senso e ancora piu gra 
ve e il fatto che non si rie-
sce a trovare traccia di una 
qualsiasi azione europea nel 
conflitto medio orientale. ad 
esempio. diventato terreno di 
scontro e di trattativa tra le 
due massime potenze mondia
li, con la Francia e la Gran 
Bretagna ridotte a ruoli 
estremamente marginal! e 
persino sulla sicurezza del 
continente alia vigilia. si puo 
dire, del primi incontri nel 
corso dei quali dovranno pur 
essere abbozzate le grandi li
nee della sistemazione che a 
questa questione si intende 
dare. 

E non basta. Oggi la a po 
Iitica verso Testa di Brandt 
e piu o meno accettata Ma 
chi non ricorda i t:mori. le 
inquietudini, I turbamenti che 
essa ha provocate tra gli al
tri paesi della Comunita i 
quali, non essendo capaci di 
agire insieme e In modo au ta 
nomo dagli Stati Uniti. avreb-
bero voluto che la Germania 
federale non agisse da so
la, e cioe che non agisse af-
fatto? E la vio!enza della p a 
lemica contro la Francia sia 
che si trattasse delle sue pre-
se di posizione contro l'ag-
gressione americana al Viet
nam, sia che si trattasse di 
non dipendere dagli interes-
si degli Stati Uniti nel Me
dio oriente, o del tentativo 
di ostaco'are la diffusione dei 
dollar! carta nella Europa del 
MEC o di mettere su nuove 
basi. meno sfavorevoli alia 
parte occidentale del vecchio 
continente. il sistema mone-
tario internazionale? 

Ma queste — si dira — son 
cose di ieri o dell'altro Ieri. 
Ebbene cosa c'e oggi. d:etro 
1'astilita alia creazione di un 
segretariato politico permanen-
te della Comunita proposto 
dalla Francia? C'e fondamen-
talmente il timore che un or
ganismo di questo genere pos-
sa accelerare quel processo di 
coesione politica della Euro 
pa a nove che tutti dicono di 
volere ma che in realta nes
suno desidera mandare avan
ti se lunso il cammino si d a 
vesse arrivare a una sostan
ziale autonomia che compor 
ta. owiamente, una certa mi-
sura di d;stacco. rispetto alia 
azione internazionale degli 
Stat: Uniti Difficile, in que
ste condlzioni. intravedere la 
oossibilita che dal vertice di 
Parigi esca davvero qualco 
sa di nuovo e di di verso dal 
pa.«sato e dal presente. 

Cio vuol dire che hanno ra
gione coloro I quali sosten-
gono che tutto quel che il 
vertice pu6 dare consiste nel 
solo fatto che essj si tenga? 
Non necessariamente. Rica 
nosciamo che la strada di 
una effettiva unita della Eura 
pa e Iunga. tortuosa e diffi
cile. Qualche passo avanti. 
nelle questioni tecniche e or-
ganizzative della Comunita. 
potra tuttavia essere fatto a 
Parigi Ma quel che k del tut 
to certo ci sembra. "e che 
si e assai lontani dil giorno 
in cui. a!l':nterno della «lo 
gica» che domlna la Comu
nita si potranno davvero af-
frontare questioni come quel
le che stanno all'ordine de! 
giorno delle riunloni dei capi 
di governo dell'Europa a 
nove 
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