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I militanti dell'ex MPL di Parma 

«Perche 
entriamo nel PCI» 

L'approdo di un non facile processo di acquisizione critica 

Tra gli stucchi e le doratu-
re del llidotto del « Regio » di 
Parma, giorni or sono, alia 
presenza di cenlinaia di gio-
vani e ragazze, di preti-operai 
i' cattolici del movimento «7 
Novembre », di aclisti ed espo-
nenti della corrente di « For-
ve nuove » della DC, di comu-
nisti, di socialisti e, perfino, 
della squadra « politico » del
la questura (mandata a cer-
care fantomatiche bombe te-
lefonicamente preannunciate 
dall'idiota di turno), il gruppo 
di maggioran/a dell'ex Movi
mento politico dei lavoratori 
del Parmense e della Bassa 
reggiana — guidato da Lucia
no Mazzoni, ex coordinatore 
provinciale — ha testimoniato 
i motivi ideali e politici per 
j quali ha aderito, in blocco, 
al PCI. 

Rammarico 
della Curia 

Sui muri della citta, i ma
nifesto « Perche entriamo nel 
PCI». Essi sintetizzavano le 
ragioni gia apparse sul men-
sile «Parma contro*: «.La 
iemita del blocco moderato e 
interclassista di Jronte alle 
modificazioni e al processi 
prodottisi nella societa italiana 
pone dei seri problemi a tut
ta la stratcgia della sinistra 
e ribadisce in modo definiti-
vo il fullimento dell'ipotesi del 
"tragheito" o di un secondo 
parlito cattolico... La situa-
zione politica e sindacale at-
tuale esige il massimo di uni-
ta e di compattezza del movi
mento operaio attorno a una 
unica prospcttiva strategica... 
L'esperienza degli ultimi an-
ni ha dimostrato come le mol-
ieplici iniziative sviluppatesi 
sull'onda dell' "autunno cal-
do" rischino di • frantumarsi 
c- di disperdere un . notevole 
potenziule di militanza e di 
lotta qualora sia assente una 
effettiva direzione politica che 
le coordini, le controlli, le ge-
neralizzi. E questa risposta, 
che andiamo anche noi speri-
mentando localmente attra-
verso un rapporto creativo e 
originale, non pud che venire 
dal PCI e dal suo sforzo — 
che peraliro incontra difficol-
ta oggettive — di realizzare 
la sintesi nccessaria di spon-
taneila e di direzione. In que
sta luce lo stesso centralismo 
democratico diviene un cen
tralismo in movimento, una 
Lontinua adeguazione al mo
vimento reale...». 

E, di contro, una replica di 
Vita nuova — periodico della 
Curia — in cui un indispet-
tito rammarico non riusciva a 
celare il disagio: « La disper-
sione di forze giovanili gene-
rose e sincere induce a riflet-
tere sulle resvonsabilita che 
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ci derivano da cid che non e 
stato fatto ». 

Non, dunque, un meccani-
co fatto di proselitismo. L'as-
semblea del «Regio» ci ap-
pariva, piuttosto, il traguardo 
toccato da un non facile pro
cesso di acquisizione critica, 
l'approdo razionale, di un lun-
go cammino percorso con one-
sta di intenti. nel «partito 
nuovo» di Togiiatti che, su-
perate le lacerazioni di Livor-
no e le secche deterministi-
che. dogmatiche e corporati
ve, fonda la sua strategia, au-
tenticamente nazionale, sui 
pilastri deU'antifascismo, del-
l'unita operaia, della questio-
ne meridionale •» di quella co-
siddetta « romana ». 

E i giovani compagni del
l'ex M.P.L., qualificando la 
propria scelta ideale con le 
parole del teologo cattolico 
Ramos Regidor secondo cui, 
nella situazione concreta, il 
socialismo e piu vicino del ca-
pitalismo all'utopia cristiana, 
afiermano — nel contempo — 
il proprio affrancamento del
la originaria placenta confes-
sionale, una moderna e distin-
tiva concezione dell'autonomia 
della societa civile. Emargi-
nando, infine, le suggestioni di 
quei gruppi declasses che 
Gramsci paragonava a «gal-
li che annunziavano un sole 
che mai vuole spuntare » per 
intendere l'organizzazione po
litica e la lotta politica co
me le forme piu alte della lot
ta di classe. 

Anche percio la scelta di 
Parma e un passo innanzi 
chiarificatore. Lungi dal con-
testare la validita di un pro
cesso, vivo e multiforme a 
livelli diversi, tutlora in at-
to in quello che sommaria-
mente definiamo « mondo cat
tolico » dai confini spesso im-
precisi, esso lo arricchisce di 
una esperienza costruttiva an
che se non esclusiva; proces
so che attraversa una fase de-
licata di ricerca e di medi-
tazione sui cocci di illusioni 
facilmente costruite, talora, 
sotto i segni della vocazione 
minoritaria e deH'impazienza 
intellettualistica. 
• Troppo lungo sarebbe <ri-
percorrere la vicenda com-
plessiva che e alle spalle dei 
compagni dell'M.P.L. di Par
ma e, piu in generate, del Mo-
\imento dei lavoratori cristia-
ni sorto nell'ambito di una 
istituzione ecclesiale in cui 
— lo ricordava un dirigente 
aclista — e di rigore, prima 
ancora del Vangelo, imbatter-
si nelle prescrizioni delle en-
cicliche. Ma quella vicenda, 
il suo rilancio critico, le sue 
evoluzioni e brusche virate, 
sono patrimonio dell'intero mo
vimento operaio, della sua 
avanguardia politica; senza di 
essi mancherebbe una pagi-
na fitta nel gran libro della 
lotta per il socialismo in Ita
lia. 

Per volonta di papa Pacel-
li e di De Gasped il movimen
to dei lavoratori cristiani ven-
re batlezzato in Laterano con 
l'acqua lustrale dello scisma 
sindacale. Commentava, poi, 
Giuseppe Di Vittorio: «La 
scissione sindacale e stata vo-
luta e lungamente premedita-
ta dagli alti papaveri della DC 
e dai loro ispiratori le cui 
preoccupazioni politiche e so-
ciali sono totalmente estra-
nee — quando non sono net-
tamente contrapposte — agli 
interessi dei lavoratori *. 

La restaurazione capitalisti-
ca del primo decennio succes
sive alia Liberazione, su mo-
delli che escludono ogni ispi-
razione anche formale alia 
cosiddetta «dottrina sociale 
cattolica» (cosa analoga ac-
cadra nella Repubblica fede
rate tedesca di Adenauer, di 
Ehrard c di una consisten-
te maggioranza assoluta par-
Iamentare democratico-cristia-
na). e una direzione politica 
centrista colpiranno in quegli 
anni i lavoratori cristiani non 
meno degli altri come docu
ments «il libro bianco delle 
ACLI milanesi» ispirato da 
Livio Labor. Se ne rese con-
to. allora, lo stesso Giovan 
Battista Montini arcivescovo 
di Milano, che, nel tentativo 
di rinverdire e rendere cre-
dibile la cosiddetta « dottrina 
sociale *, ne asseri concitata-
mente la validita dinanzi agli 
cperai della «Magneti Marel-
li» di Sesto San Giovanni in 
un discorso (censurato nel te-
sto per la stampa dalla dire
zione dell'azienda) che ad un 
certo punto recava: « La Chie-
sa cattolica noil e alleata del 
capitalismo • oppressore del 
popolo: i primi a staccarsi 
dalla religione rion furono i 
lavoratori. ma i grandi im
presari, i grandi economist! 
del secolo scorso che sogna-
rono di fondare un progresso, 
una civil ta. una pace senza 
Dio e senza Cristo... >. 

La crisi, in realta, era ben 
piu profonda e non lambiva 
soltanto la strumentazione po-
litico-pratica della presenza 
cristiana nella societa italiana 
irta di infiniti problemi socia-
li irrisolti. II Concilio Vatica-
no, la < Pacem in terris ». la 
stessa aspra condanna di un 
sistema vol to esclusivamente 

alia ricerca del massimo pro-
fitto esplicita nella montiniana 
« Populorum progressio », por-
tarono alia luce un dissenso 
sempre piu incisivo ed essen-
ziale contro la persistente al-
leanza dell'altare con il trono 
della societa capitalistica, san-
cita duU'enciclica leoniana 
«r Rerum novarum ». 

La <t scelta socialista » del 
convegno di Vallombrosa — 
che con qualche acidita il di-
rettore di «Testimonianze» 
chiamo «le cinque giornate 
annual! di rivoluzione che le 
ACLI fanno» — merita. cer
to, critiche di verticismo, di 
illusions concorrenziale e al-
tre, ma non certo quella di 
non aver rappresentato, ad un 
certo stadio. la caduta verti-
cale della mitologia interclas-
sista, una diffusa, anche se 
talora indistinta, ripulsa delle 
masse dei lavoratori cristiani 
al ruolo di puntello del «di-
sordine prestabilito » della so
cieta proprietaria. 

Coerenza 
cristallina 

Del resto lo stesso Gaba-
glio, presidente delle ACLI, 
nell'agosto del '70 non mos-
se un passo oltre la piu fede-
le interpretazione del docu-
mento centrale del Concilio: 
« La questione della proprieta 
privata, dei mezzi di produ-
zione — egli disse — che per 
tanto tempo era sembrata es-
sere quasi sacralizzata nell'in-
segnamento del magistero, 
sembra oggi in effetti positiva-
mente risolta con la scelta 
del Concilio di non ribadire. 
ancora una volta, la ormai 
tradizionale valutazione del di-
ritto di proprieta come dirit-
to naturale. Nell'interpretazio-
ne che oggi e possibile deriva-
re, legittimamente, da questa 
omissione del Concilio, che 
non ci pare possibile interpre-
tare come casuale, il diritto 
reale, veramente naturale, 
non e quello della titolarita 
della proprieta al possesso dei 
beni, ma scmmai quello delta 
partecipazione personate di 
tutti al dominio dei beni». 

La coraggiosa scelta dei 
compagni dell'ex M.P.L. di 
Parma appare quindi in cri
stallina coerenza con un'ar-
dua maturazione ideale e po
litica innestata su un patrimo
nio di esperienze non sterili. 
ne episodiche. 

Ed e questo che conta. Ed e 
attraverso tale riesame e ta
le progressiva evotuzione che 
altri coraggiosi militanti del 
movimento operaio cristiano 
dovranno passare per uscire 
dal ristagno e dall'amarezza 
derivati dall'inevitabile insuc-
cesso di «sperimentazioni > 
dettate da improwisazione e 
ureal ta. 

Libero Pierantozzi 

VIAGGIO NELLA PRQVINCIA DI BELLUNO 

La questione della montagna 
• • • i • . • , < " • * " • % 

Le radici antiche della drammatica situazione di oggi - Geografia fisica e politica di una regione che ha dato un forte contri
bute alia Resistenza - Le responsabilita della Democrazia cristiana per le condizioni di abbandono e di sfacelo del territorio 

DALL'INVIATO , 
BELLUNO, gennaio 

«E si dice che passando 
per il Ponte di Piave facesse-
ro tutti una Croce dicendo 
che se non manterra ci6 che 
promise, ancor venira». Cosl 
racconta, chiudendo le sue 
cronache del tempo, Florio 
Maresio Bazolle, bellunese. II 
gluramento (« se non manter-
ranno cib che hanno sot to 
scritto, torneremo di nuo
vo ») chiudeva in modo dram-
matico, e anche patetico, le 
«cinque giornate» dei con-
tadini-montanari bellunesi, o 
meglio, come allora erano 
chlamatl, degli «abitanti del 
Territorio ». 

Era il marzo del 1800 e 
per la prima volta la plebe 
del «territorio» si era ri-
bellata; a migliaia erano ar-
rivati da Zoldo, Lavazzo, Al-
pago, Frusseda, Sedico, Bol-
zan, Tisoi, Salce, Vezan, Bri-
bano e avevano invaso Bellu-
no, dominata dai « nobili », e 
dalla «universita» dei bor-
ghesi, tenuti ancora in di-
sparte. hi comandavano un 
oste, Lazzaro Andriolo, e un 
mulattiere, Florio Bertoldi di 
Orzes. 

I « nobili» erano prima sot-
to Venezia e quindi assogget-
tati ai francesi nel breve pe-
riodo della occupazione na-
poleonica che 11 assunse (da
ta la situazione) un forte si-

gnlflcato giacobino (1797) e 
quindi sotto gli austriaci do-
po Campoformio; legati alia 
aristocrazia veneta che li trat-
tava da cugini poveri e pro-
vinclali. Proprio quei nobili 
retrivi, dovettero di colpo 
fronteggiare una delle rivolte 
montanare e contudine piu ss-
rie che mai si siano registra-
te nella storia italiana. Non 
«jacquerie» scomposta, ma 
rivendicazioni di popolo, con
crete, articolate, economiche 
prima e poi politiche. 

In cinque giorni, senza col
po ferire — erano circa die-
cimila in una citta di 3.400 
abitanti tutti nobili, religio-
si e piccoli borghesi — impe-
dendo ogni saccheggio, quei 

contadini • montanari diedero 
un esempio di coscienza rivo-
luzionaria. I « nobili» firmaro-
no 1 capitoli di un trattato 
dove, partendo dalla rivendi-
cazione principale, l'abolizio-
ne del dazio, la gente del 
« territorio » (11 contado) ve-
niva per la prima volta cnia-
mata «popolo », dove si sta-
biliva una alleanza tattica 
con la borghesia cittadina 
contro abusi e residui feuda-
li dei «nobili», dove si isti-
tuivano strumenti di demo
crazia diretta e assembleare. 
I « nobili» firmarono i patti, 
1 contadini-montanari se ne 
andarono non dimenticando 
pero — per antica diffldenza 
— di lasciare quel giuxamen-
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1910: e la rivoluzione messicana contro la dittatura di Porfirio e dei latifondisti che detengono 
poche centinaia di famiglie — il 97 per cento delle terre. La foto rara di una fucilazione. 

in 

Una celebre immagine dell'Ottobre: le guardie rosse scortano I'automobile e sventolano il drappo attac-
cato alia baionetta del fucile. 

A Milano una mostra di immagini inedite o rare 

La rivoluzione fotografata 
Testimonianze di avvenimenti cruciali, dalla Comune di Parigi all'eroica resistenza vietnamita - La presen-
tazione di un'ambiziosa iniziativa editoriale che trova il suo limite in un'impostazione di segno moderato 

MILANO, 21 gennaio 
La fotografia esce daU'archi-

vio e fa storia. I pionieri del
la fotografia, come i primi 
grandi artisti degli cibori del
la pitlura, sono spesso anoni-
mi. A volte, come per certe o-
pere pittoriche, anche certe fo
to di avvenimenti che hanno 
determinato una svolta della 
storia, sono capolavori, testi
monianze ad alto livello come 
un diario, una cronaca diretta, 
una testimoniama. Molti dei 
pezzi esposti alia mostra del
la storia delle rivoluzioni che 
si e tenuta in questi giorni al
ia galleria mil Diaframma* 
di Milano. erano estremamen-
te rari, altri inediti, altri an
cora testimonianze efficaci e 
poeUche, pur nel dramma 
pregnante che rappresentano, 
tanto da non aver bisogno di 
commenti o di didascalia. 

Un cracconto* 
La mostra, collegata a una 

iniziativa editoriale delta Fra-
telli Fabbri di cui diremo, e-
ra tultavia fatto a si, con u-
na sua funzione autonoma: 
pub essere considerata il 
« racconto» per immagini di 
avvenimenti cruciali del se
colo scorso e di questi set-
tant'anni del secolo ventesi-
mo. E' stata curata da un fo-
tografo di valore come Cesa-
re Colombo, e con la colla-
borazione preziosa di Ivana 
Malerba, Paola Cigana, Wla-
dimiro Settimtlli, Mario De 
Biasi. Gianni e Piero Beren-
go Gardin, Le didascalie so
no di Ruggiero Romano. 

Lo squarclo di storia foto-
graflca si apre sull'epopea 

gloriosa delta Comune parigi-
na e sulla repressione sangui-
naria della reazione francese. 

L'immagine degli oppressi 
nella maedbra sequenza delle 
bare in cui giacciono i cada-
veri di quelli che avevano 
combattuto per una societa 
proletaria libera e giusta, 
mantiene sempre, a distanza 
di un secolo, il senso di ri-
volta e di condanna che al
lora espressero persino gior-
nali borghesi inorriditi davan-
ti alia crudele determmazio-
ne di una borghesia che sep-
pe usare soltanto Varma del
la vendetta teorizzata da 
Thiers. 
• Via via seguono le testi

monianze delle rivoluzioni 
proletarie messicana, russa (il 
soldato steso sul parafango 
dell'automobile con il drap
po rosso della rizolta legato 
alia baionetta del fucile; e poi 
Lenin in un'infrequente im
magine di un comizio sulla 
piazza Rossa); e ancora Rosa 
Luxemburg e Liebknecht; la 
armala dei Consign di Beta 
Kun in Ungheria; e poi VAX-
geria, la rivoluzione cinese, la 
logorante eroica guerra viet
namita. 

H cammino difficile, fatico-
so, sanguinoso del proletaria-
to alia conquista della pro
pria liberta. della sua eman-
cipazione, della liberta di au-
todecisione e intervallato dal
le controrivoluzioni, dalle bat-
tute di arreslo imposte dalla 
reazione capitalista alleata al 
fascismo, anzi ai fascismi. Ba-
stano pochi nomi a rievoca-
re tragedie; Mussolini, Hitler, 
Franco. Il difficile avanzare 
della classe operaia e punteg-
giato dagli intermezzi della 
ripresa reazionaria, in un rap
porto dlalettico di battaglia, 

di guerra, di combattimento, 
di lotta. 

Si pud raccogliere lutto 
questo sotto un'etichetta co
mune come «Storia delle ri
voluzioni »? Certamente no. e 
non appaia drastica la ne'ga-
zione, non appaia ne schema-
tica, ne~ perentoria. Rivoluzio
ne e controrivoluzione non 
sono termini omogenei del 
processo storico. 

Noi non crediamo che Vim-
presa deWuniftcazione forza-
ta di tali termini che va ap-
punto sotto il titolo indistin-
to di Storia delle rivoluzioni 
possa dare un grosso contri-
buto alia pubblicistica stori-
ca, indipendentemente dal va
lore di chi ha diretto Vope-
ra, il prof. Ruggiero Romano, 
e degli autori delle singole 
dispense o dei gruppi di di
spense dedicati a determina-
ti avvenimenti. 

Gli autori 
L'opera, di cui e stata pre-

sentata la prima dispensa, de-
dicata alia rivoluzione cinese, 
6 articolata in cinque volumi. 
DeWultimo, dedicato al rap
porto fra rivoluzione e cuttu-
ra, non si conoscono ancora 
gli autori. Gli altri quattro vo
lumi sono suddivlsi in: le ri
voluzioni oggi, nazionalismi 
e fascismi, le rivoluzioni so-
cialiste, le rivoluzioni borghe
si. 
• Non viene instaurato insom-
ma un preciso rapporto dla
lettico tra rivoluzioni e con
trorivoluzioni, anzi le terrori-
stiche impennate della reazio
ne (inutile ricordare il giudi-
zio sul fascismo uscito dal 

VII Congresso della III In-
ternazionale) vengono in que
sta raccolta di dispense ambi-
guamente accostate alle rivol
te democratiche o proletarie. 
Nessuna intenzione di riper-
correre it viaggio semantico 
compiuto dal lemma * rivo
luzione* per dimostrare che 
non si possono raccogliere 
sotto uno stesso tetto rivolu
zioni e no. ma ci si permetta 
di chiedere che senso ha dire 
che si vogliono * fornire al 
lettore tutti gli elementi che 
gli consentano di capire in 
modo concreto il senso, i U-
miti, le possibilita delle situa-
zioni rivoluzionarie nel mon
do che ci drconda». E si ag-
grava Vaffermazione piu so-
pra espresso se si aggiunge 
che bisogna *conoscere cosa 
siano le rivoluzioni sbagliate, 
quelle riuscite, quelle fallitex 
perchi questo * e non solo un 
modo d'apprendere la storia 
ma anche di apprendere a vi-
vere il proprio tempo ». II di
scorso storiografico modera
to, anzi il discorso politico 
moderato, che si cela dietro 
queste parole non ha bisogno 
di essere commentato. 

Ce una profonda diversita 
fra la storia delle rivoluzioni 
che ci presenta la Fratelli 
Fabbri ora e l'opera edita da
gli Ediiori Riuniti alcuni an-
ni fa, tuttora valida proprio 
perchi le rivoluzioni di cui 
si parla sono rivoluzioni, cioe 
momenti della lotta, rivolte 
delle classi subalterne contro 
la classe e il potere oppres
sive, in Europa. in Africa, in 
Asia, in Sud America. 

Nonostante tutto non rite-
niamo che si possano mette-
re in discussione le opere dei 
stngoll autori che appariran-
no nel complesso dell'inizia-

tiva editoriale Fabbri. Ci so
no nomi di tutto rispetto co
me Robert Paris. Sergio De 
Santis, Domenico Tarizzo, 
Giorgio Rovida, Corrado Vi-
vanti, Franco Venturi tra gli 
altri. Anche se nella prima 
dispensa, sulla rivoluzione ci
nese, di Lucien Bianco, gia si 
possono esprimere riserve su 
una serie di affermazioni co
me quella, per prenderne u-
na sola secondo cui la Lun-
ga marcia e wimpresa eroica 
e la sua conclusione prezio
sa, poichi assicura la soprav-
vivenza del movimento; si 
pud perb affermare che la leg-
genda, ben servita dalla pro
paganda, abbia magnificato la 
Lunga marcia oltre ogni veri-
simiglianza ». 

I mercati 
Sulla presenza tra gli auto

ri, di una cosi massiccia 
schiera di storici francesi, non 
vi e nulla da eccepire se non 
sorgesse il dubbio che si trat-
ta di una, come dire?, stru-
mentalizzazione dell'opera per 
la conquista, almeno parzia-
le, del mercato francese. Fa 
parte anche questo, certamen
te, della nuova politica azien-
date della Fabbri, dopo il pas-
saggio del pacchetto di mag
gioranza all'IFI. cioe alia 
FIAT. Insieme alia decisione, 
secondo quanto riporta Va-
genzia ANSA, per cui it nuo
vo consigliere delegato tl'ing. 
Stucchi Prinetti, intende ri-
durre il corpo redazionale che 
e stato invece aumentato pro
prio in questi ultimi tempi 9. 

Adolfo Scalpelli 

to sul Ponte del Piave. 
Giustificata diffldenza, che 

i «nobili» avevano intanto 
chiamate le truppe austria-
che. E scattb la trappola. An
driolo e Bertoldi furono ar-
restati a tradimento all'usci-
ta da una amichevole con
versazione notturna con il co-
mandante austriaco; i «no
bili » dissero allora subito (e 
l'« universita» si precipitb a 
confermare) che i patti sot-
toscritti non avevano alcun 
valore perche estorti con la 
forza; la mannaia della re
pressione si abbatte su tutto 
il movimento con carcerazio-
ni, uccisioni, esili. 

E' una storia praticamen-
te inedita. L'ho trovata in 
un volumetto che e uscito 
appena nel dicembre scorso 
per la fatica ostinata di Fer-
ruccio Vendramini. Per quasi 
due secoli le « cinque giorna
te j> di Belluno sono state 
ignorate, quasi cancellate da
gli archivi. Possono oggi ser-
vire a introdurre la nostra 
ricerca in queste zone. 

La provincia di Belluno e 
montana per eccellenza: per 
andare a vedere da vicino i 
termini della « questione mon
tana » in Italia e un punto di 
partenza migliore di altri. An
che perche e una regione, co
me si dice, «bianca»: la DC 
sflora il 50 per cento dei 
suffragi. Se nell'800 i conta
dini furono traditi da «no
bili » e borghesi, oggi lo so
no — ancora una volta, e piu 
dolorosamente — dai proni-
poti di quei notabili, dai de-
mocristiani locali e nazionali, 
dai socialdemocratici. Un tra
dimento che e nutrito da 
quella stessa fiducia di suf
fragi. ora ingenua e ora ras-
segnata (anche se sotterra-
neamente diffidente) di cui 
era segno quel giuramento 
sul Ponte del Piave. Una la-
cerante contraddizione che 
rende questa zona bellunese 
un esempio singolare di fie-
rezza montanara e insieme di 
rassegnazione paziente. Tutto 
sommato, il vecchio alpino 
di cui parla Rigoni-Stern nei 
suoi libri: che si ammazza 
per obbedire anche agli or-
dini piu estranei alia logica, 
ma che a un certo punto pub 
dire un suo «no» che e piu 
irremovibile e intransigente 
di quello di qualunque altro 
ribelle. 

Volendo andare a scoprire 
la realta della nostra mon
tagna, occorre partire proprio 
da questo, dalla gente che an
cora vi abita, da quella che 
e andata via in questi anni, 
dalla sua storia e dai suoi 
caratteri. E ' qui la radice dei 
problemi economici attuali, 
drammatici; e qui che si ca-
pisce quali prospettive di lot
ta ci sono e quali prospettive 
di successo hanno queste lot-
te. 

Una « questione » montana 
esiste se non altro per due 
motivi: perche l'ltalia e a 
prevalenza montana (il 52 
per cento del territorio nazio
nale) e perche il futuro afisi-
co » del Paese, in senso stret-
to, dipende dal modo in cui 
si riuscira a risolvere il gran-
de problema della sistemazio-
ne idrogeologica del territo
rio. Un problema che si risol-
ve solo in montagna, attra
verso una programmazione 
che abbia caratteristiche par-
ticolari sia per quanto ri-
guarda il tipo di investimenti 
di base (non acciaierie, cioe, 
ma opere pubbliche e a livel
lo di a grandi» interventi) 
sia per quanto riguarda il 
tessuto economico conseguen-
te. Un tessuto fatto di attivi-
ta economiche integrate, do
ve agricoltura, industrializza-
zione diffusa, artigianato e tu-
rismo formino un mosaico 
armonico, un disegno com-
prensibile e logico zona per 
zona. 

Una opportunita e oggi data 
dalla recente legge sulle « co-
munita montane». Essa ren
de i comuni soggetti attivi 
della programmazione, li col-
lega direttamente alle regio-
ni e forma nuove « zone omo-
geneev. Queste zone sono ca-
paci in potenza di quella in-
tegrazione territoriale e di 
settori produttivi che e l'uni-
ca possibilita di utilizzare 
adeguatamente le risorse del
le comunita alpine e appenni-
niche e insieme la condizione 
indispensabile per garantire 
la cgestione* del nostro siste
ma montano. 

A differenza di altri Paesi, 
l'ltalia e tutta percorsa da 
monti che per secoli sono 
stati abitabili e abitati: per 
secoli quindi l'ordine •natu
rale » selvaggio e stato addo-
mesticato, ricamato quasi me
tro per metro e coltivato. A 
questo punto perb la condi
zione per garantire la stabi-
lita fisica del territorio e una 
sola: che si continui quel la-
voro. che non si abbandoni 
mai. Naturalmente occorrera 
trovare forme nuove, ma il 
torrente deviato cento o cin-
quecento anni fa, e il bosco 
tagliato per lasciar spazio a 
un campo, richiedono o un 
ripristino (impossibile) delle 
condizioni iniziali o una sor-
veglianza meticolosa, «milli-
metrica* che nessun potere 
pubblico, daU'alto, potrebbe 
mai garantire. Cioe il tessu
to sociale nella montagna, la ' 
presenza umana, e la chiave 
di tutto il nostro peculiare 
sistema geonsico: diversamen-
te ogni alluvione portera sem
pre, e sempre piu, tutto a 
valle. 

Se oggi nel Bellunese si 
verificassero cinque giorni di 
pioggia scrosciante come nel 
1966, i disastri sarebbero tali 
da fare impallidire tutte le 
esperienze precedent!. Ogni 
alluvione infatti deforma e di-
strugge il territorio: se non 
si prowede a imbrigliamenti 
non sommari ma seri e co-
stanti, la prossima plena tro- i 

vera strade ancora piu adatte 
ad agevolare la distruzlone. 
Ma nel Bellunese si e fatto 
molto poco, molto male e li
no al limite dell'inutilita. 
Eppure in tutta la provincia 
ci sono ben 69 comuni mon-
tani. La crisi della monta
gna ha qui dunque rilievi 
drammatici, e la situazione 
tocca punte spaventose. 

Dalla geografia fisica si tor-
na per forza a quella poli
tica. Oggi questa terra e pro
vincia politica della DC — 
una delle DC fra le piu tra-
cotanti, pigre e corrotte — 
con i socialdemocratici assai 
forti in alcuni paesi, anche 
se naturalmente asserviti li
no aH'umiliazione dalla DC 
bellunese. Ma chi ricorda og
gi che la provincia di Bellu
no fu una zona « rossa », con 
antiche tradizioni? La prima 
cooperativa sociale di tutta 
Italia, in assoluto, nacque qui. 
Lo racconta il compagno Ca-
gnati che e sindaco di Ca-
nale d'Agordo. La cooperati
va nacque nel 1872 per la rac
colta e la lavorazione del 
latte- mandava il burro fre
sco, conservato in ghiaccio e 
sale, fino a Bari e nei porti 
del Cairo e del Medio Orien-
te. Nell'ottocento fiorirono in 
tutto l'Agordino cooperative 
socialiste e cattoliche. E la 
tradizione e continuata per 
decenni. 

Prima del fascismo questa 
era zona nella quale i comuni 
socialisti erano maggioranza 
assoluta: gli squadristi ebbe-
ro un terribile fiio da torce-
re, fino a che rinunciarono 
a andare nelle zone di mon
tagna. Si ricorda ancora, in 
pieno '22, un camion che tor-
nb giii da Agordo, un camion 
di squadristi battuti che la-
sciava dietro addirittura una 
scia di sangue. 

Gente fiera e, come dire, in-
ternazionalizzata dalla dura 
necessity dell'amigrazione sta-
gionale. Partivano gli operai 
specializzati della zona che 
erano tagliapietre e scalpelli-
ni e andavano a piedi in 
Prussia, in Austria, in Un
gheria (sono fatte da loro 
le facciate di molti palazzi di 
Budapest e di Vienna), in 
Svizzera. Tornavano cantando 
« Addio Lugano bella », aveva
no anche qualche brano di 
Marx o Bakunin in tasca, e 
fondavano la 'feezione sociali
sta o la cooperativa. Nel Ve-
neto sanfedista, una macchia 
rossa, quindi. Una tradizione 
che espresse allora due depu-
tati socialisti nelle ultime ele-
zioni libere prima del fasci
smo (l'altro deputato era del 
Partito popolare). 

Da tutto questo usci la gran-
de Resistenza bellunese che, 
certamente, conteneva in se 
anche alcuni aspetti irreden-
tistici e cioe puramente anti-
tedeschi, ma che si alimento 
largamente di autentico spi-
rito di classe, e si arroccb in 
larghissima maggioranza in-
torno alle Brigate Garibaldi 
fidando su una solidarieta po
polare che fu uguale forse so
lo nel Piemonte. E qui vale 
la pena ricordare quello che 
e stata, in cifre, la Resisten
za a Belluno, nella Conca 
bellunese e nei monti. 

Per trovare la lapide con 
questo elenco agghiacciante 
di numeri, bisogna girare sul 
hanco del Municipio, in piaz
za del Duomo dove domina 
il vecchio palazzo dei Rettori 
(1491) la dove sedevano i Con-
soli nobiliari all'epoca della 
rivolta del 1800. 

Ecco le cifre della Resisten
za bellunese, specificate con 
una significativa esattezza: 86 
impiccati; 227 fucilati; 7 arsi 
rivi; 11 morti per sevizie; 
564 morti in combattimento; 
301 feriti; 1.667 deportati; 
7.000 internati. 

Nel Bellunese, fra il '43 e 
il '45, non si pote mai ripo-
sare o aspettare. A « snidare » 
i partigiani erano calate le 
« SS » gia nella primavera del 
'44 e poi venne per intero il 
X Corpo d'Armata corazzato 
tedesco composto di ben tre 
divisioni. La battaglia fini 
con la resa dei tedeschi il 
1° maggio del 1945, cioe una 
settimana dopo che Milano 
era stata liberata. Battaglia 
dura, che fu fra le piii ge-
neralizzate e organizzate nel 
Nord dltalia: lo dice — se 
si calcola in proporzione — 
quella cifra di ben 564 morti 
«in combattimento*. Ancora, 
nelle prime elezioni libere del 
1946, la meta dei comuni del 
Bellunese e «rossa > e nella 
provincia la maggioranza va 
alia Repubblica: eccezione 
unica in tutto il Veneto. 

Oggi risalendo per la Val
le Agordina fino ai nuovi tra-
guardi della piii cinica spe-
culazione ai piedi della Mar-
molada, rifacendo i conti a 
questa provincia misera che 
potrebbe essere ricca, par-
lando nel Feltrino o nel Ca-
dore con amministratori, gen
te, compagni e fjuardando 
questo drammatico abbando
no, toccando con mano gli 
scandali, i soprusi e gli er-
rori voluti si pensa a quanto 
cinismo serva ai « ras» dc 
bellunesi per continuare a in-
gannare questa povera gente, 
magari — domani, e se non 
saremo vigili — anche con 
l'uso clientelare della nuova 
legge sulle «comunita mon
tane*. 

Anche oggi i «notabili» 
paiono avere fiducia nel giu-
dizio cinico dato da un cro-
nista della rivolta del marzo 
1.800. un cronista di parte 
nobiliare: n i l 19 marzo gli 
ultimi rivoltosi si awiarono 
a poco a poco ai villaggi 
loro, bench^ non fosse loro 
noto ancora che tutte le sue 
dimande e capitoli erano an-
dati delusi... Cosl fu sconnt-
to l'infimo Corpo dei villici J». 

Ugo Baduel 
(1 - Continua) 
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