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I BENI CULTURAL! 
E LA DEMOCRAZIA 

La lotta per salvare il < nostro patrimonio artistico si presenta 
come un aspetto di quella che contrappone i bisogni pro-
fondi dell'uomo all'organizzazione capitalistica della societa 

«La perdita di questc an-
tiche monete e irreparabile, 
poiche gli antichi non pos-
sono rimettersi al lavoro c 
fabbricarne di nuovc. Non 
si tratta, pero, di una per-
dita soltanto per la scien-
za; con la scomparsa di que-
sti piccoli monumonti d'oro 
e d'argento la vita stessa 
perde 1'espressione della sua 
realta». Cosl Heine com-
mentava il furto di monete 
antiche dal Gabinetto delle 
medaglie annesso alia Bi-
blioteca nazionale di Parigi 
nel febbraio 1832 (H. Hei
ne, • Rendiconto parigino, a 
cura di P. Chiarini, Later-
za, '72 p. 61). II ripetersi in 
questi anni di trafugamenti, 
e la decadenza di immensi 
tesori d'arte della nostra ci
vilta — fatti piu rapidi e 
spesso irrimediabili da una 
svalutazione qualitativa di 
essi dinanzi all'universale 
priorita del profitto e alia 
disumanizzazione sociale che 
essa comporta, e insieme 
dalla loro rivalutazione-de-
gradazione commerciale — 
ripropongono l'imperativo di 
impedire che « la vita stes
sa perda 1'espressione della 
sua realta >. 

La lotta per salvare il no
stro patrimonio artistico co-
si minacciato e gia grave-
mente compromesso. si pre
senta dunque come aspetto 
di quella piu vasta che con
trappone i bisogni profondi 
deli'uomo all'organizzazione 
capitalistica della societa. 
Battersi per la salvaguar-
dia del patrimonio artistico 
significa battersi per il rin-
novamento generale della 
societa, per un diverso prin-
cipio della sua organizzazio-
ne, per un radicale muta-
mento delle sue logiche di 
giudizio: questione arapia-
mente politica, dunque, da 
non lasciare solo nelle ma-
ni di specialists 

II Mezzogiorno 
Chi rapina le opere d'ar

te le vuol condurre a un 
mercato capitalistico di tali 
beni, che, per essere clan
destine, e ormai fortemen-
te organizzato e potente. Ma 
a dargli indirettamente una 
mano non vi e solo chi ne 
trascura vergognosamente 
la salvaguardia, ma anche 
— e spesso e la stessa per
sona — chi proclama il di-
ritto alia fruizione indivi
duate di tali beni giudicati 
di consumo; chi vuol prestar 
loro solo una attenzione 
« turistica » e percio reddi-
tizia; e chi si mantiene nei 
canoni di una valutazione 
genericamente < spirituals 
stica », o moralistica, e de-
preca il furto o la decaden
za di un bene il cui valore 
collettivo non riceve moti-
vazione adeguata, 

L'opinione pubblica si va 
certo commuovendo, ma an
che assuefacendo alia vicen-
da ripetuta dei danni e del
le minacce piu gravi; e la 
ripetizione della notizia che 
Giotto e Simone Martini 
scompaiono dalle pareti del
la Basilica di Assisi, che lo 
Stato rifiuta dieci milioni 
per restaurare un Perugino, 
e che tutta Venezia pud es
sere sommersa, il Duomo di 
Milano crollare e il Colos-
seo sfaldarsi, entra ormai 
nel meccanismo di eccita-
mento e di assuefazione mes-
so in opera dalla persuasio-
ne di massa, esperta oltrc-
tutto neirindirizzare le rea-
zioni pubbliche verso una 
sfera di fatalita o di gene-
rica responsabilita colletti-
va senza imputazione reale. 

Si puo spezzare questi 
giochi, e condurre una ef-
ficace azione di salvaguar
dia solo non limitandosi a 
salvaguardare ma lavorando 
a rivalutare: percio combat-
tendo ogni valutazione non 
solo, owiamente, mercanti
le, ma comunque abnorme 
del documento culturale, co
me oggetto di arduo specia-
lismo, o pretesto di fuga dal 
presente (che e in ogni vi-
sione estetistica o comun
que enfatica della produzio-
ne artistica), di riduzione 
del reale (che e nell'ostina-
to « campanilismo» verso 
citta ed epoche trasvalutalc 
arbitrariamente a « model-
l i> ) , o come testimonianze 

indiscriminatamente bisogno-
se di salvataggio. 

Bisogna consolidare inve-
ce una cultura storica come 
visione operosa del mondo 
da parte di masse umane 
fondamentali; e su questa 
base operare un reclutamen-
to di vaste forze cultural! e 
sociali su un terreno di or-
ganizzazione e di lotta poli
tica. La battaglia si vince, 
cioe, prima di tutto sul ter
reno della < riforma cultu
rale e morale» del Paese, 
e sul lerrcno della democra-
zia. Anche qui, infatti, l'e-
stensione della democrazia 
come intervento consapevo-
k , e percift culturalmcnte 
•levato, delle grandi forze 
sociali del Paese e decisiva 
come in ogni battaglia che 
abbia dimensioni cd oggctti 
H tanta portata. 

LA FRANCIA VERSO LE ELEZIONI 

Un altro pericolo da evi-
tare in questo campo e la 
restrizione territoriale del-
1'intervento. Finora vi sono 
impegnate principalmcnte le 
Regioni interessate in modo 
piu rilevante per la intera 
civilta nazionale: in primo 
luogo la Toscana. rEmilia-
Roinagna, 1'Umbria. Anche 
gli ottimi servizi che «l'Uni-
ta » ha dedicato al proble-
ma subivano la limitazione 
che e in tale quadro: a Sud 
di Roma l'occhio, se non er-
ro, non si arrischiava molto. 
II pericolo 6 dunque di con-
siderare le regioni del Cen-
tro-Nord, e alcune di esse 
in particolare, un serbatoio 
dell'antico e del pregevole, 
con la sostituzione di un 
ambiguo e parziale concet
to di « valore » al concetto 
di c storia » inglobante in 
se e nella sua creativita il 
suo « valore ». 

Le asportazioni di afire-
schi dalle chiesc rupestri di 
Massafra (Taranto), i trafu
gamenti di tele settecente-
sche dalle chiese di Lecce, 
la minaccia di lottizzazione 
della collina di Castel del 
Monte, sono perdite e rischi 
anch'essi molto gravi. Se 
non si tiene sufficientemen-
te conto di ci6, si contribui-
sce a degradare ancora di 
piu le zone gia emarginate 
della civilta culturale italia-
na, e a respingere una par
te notevole delle forze in-
tellettuali che vi operano al 
culto piu o meno esperto 
di storie e di civilta primi-
genie. 

Un esempio di come sfug-
gire a questo pericolo e af-
frontare, nell'opera di sal
vaguardia del patrimonio ar
tistico, veri e propri compi-
ti di riforma e di democra
zia, pud i essere in parte of-
ferto da una regione meri-
dionale, la Puglia, ove da 
circa un anno opera una 
Consulta per la valorizzazio-
ne e per la difesa del pa
trimonio artistico regionale. 
Ad essa partecipano forze 
politiche e culturali diver
se. -

La Consulta, riunitasi gia 
in un primo convegno, ha 
ottenuto un dibattito al 
Consiglio regionale e la ap-
provazione di una sua mo-
zione dal contenuto forte-
mente avanzato che tocca 
anche i problemi della scuo-
la, dell'assetto territoriale 
ecc; la Giunta si e impe-
gnata < a convocare un con
vegno dei Comuni e delle 
Province pugliesi, nonche 
degli enti interessati, per 
formulare con essi un pia
no comune di intervento >. 
Intanto la Consulta lavora 
a un disegno di legge sui 
centri storici per saldare lo 
ambiente sociale piu svilup-
pato con le zone emargina
te 

Ma forse la iniziativa piu 
importante e la preparazio-

. ne di una < mappa storica » 
della Puglia che utilizzera 
tutte le conoscenze ed i ca-
taloghi degli istituti pubbli-
ci e privati e 1'azione di ri-
cerca dei cosidetti c gruppi 
spontanei > (fra i quali me-
ritevole di citazione e il 
« Centro di ricerche » di Bi-
tonto, che ha gia schedato 
migliaia di opere e di reper-
ti archeologici, e che costi-
tuisce il piii cospicuo esem
pio in Puglia, e forse nel 
Mezzogiorno, di organizza-
zione di ricerca non ufficia-
le). 

Le iniziative 
Ma l'obiettivo fondamen-

talo resta la riforma delle 
strutture operative del set-
tore: la scuola in primo 
luogo, i Musei, le Sovrin-
tendenze; il posto che deve 
avere questo settore nel bi-
lancio generale dello Stato, 
i problemi del restauro, del 
personale di vigilanza ecc... 

Per questo non basta la 
attivita propagandists, e 
la stessa azione legislativa 
non pud essere sostenuta 
validamente se non da una 
mobilitazione dal basso: non 
da < gruppi di pressione », 
ma da centri di mobilitazio
ne, di organizzazione, di 
battaglia culturale (e mobi
litazione significa estensio-
ne del bisogno e della co-
scienza del fatto culturale 
nella vita delle grandi mas
se popolari). Cosi pud es
sere utilizzata anche la 
grande passione culturale e 
civile che anima le forze 
intellettuali piu impegnate, 
verso la individuazione, l'in-
terpretazione, la catalogazio-
ne e la messa in circolo di 
opere appartenenti al patri
monio culturale di una so
cieta regionale. 

Fra le piu recenti mani-
festazioni di tale passione 
voglio citare in Puglia so
lo il catalogo storico della 
Pinacoteca provinciale di 
Bari ad opera di Pina Belli 
d'Elia, filologicamente assai 
scrupoloso e moderno (ediz. 
Calderini, 1972), la pubbli-
cazione postuma di una 
«Storia di Galatina > di 
Michele Montinari, opera 
non puramente divulgativa, 
che contiene pregi originali 
di rinvenimento e di inter-
pretazione storica (Editrice 
Salentina, 1972), la rivista 
del Centro bitontino ecc. 

Una tale azione non pud 
avere successo se resta iso-
lata, se non trova riscontri 
in regioni dalla storia comu
ne, nell'intero Mezzogiorno. 
Perche solo allargando e co-
municando, solo coordinan-
do la loro azione, le forze 
piu avanzate del Mezzogior
no troveranno la via per ri
valutare la individuality re
gionale e la unita nazionale. 

Giovanni Papapietro 

/- I gollisti, per la prima volta da quando sono al potere, non hanno piu la certezza di vincere - II varco 
aperto dal programma comune delle sinistre - L'arma a doppio taglio della legge maggioritaria - Servan 
Schreiber, « ruota di scorta » del regime - Nella massa dei f luttuanti e la grande incognita del voto 

Dal noitro corriipondente 
PARIGI, gennaio 

Le lmmaginl sono dl Pey-
refitte, segretario generale e 
«cervello» del partito golll-
sta: «L*unlone delle sinistre 
e un'automobile guidata da 
Marchais e sulla quale Mit
terrand viaggia al posto del 
morto». «La falce comunlsta 
taglierk la rosa soclallsta e 
11 martello schlaccera la ma
no che la regge». «I comu-
nlstl sono 11 cobra che divo-
rera il conlgllo soclallsta». 

Questo e H livello intellet-
tuale della campagna che la 
maggioranza • sta conducendo 
contro il PCF e l'uniti del
le sinistre. Se non slamo an. 
cora al bolscevico col coltello 
tra i denti e un bambino 
pronto a servirgli da meren-
da, poco ci manca. Soltanto 
la democrazia cristiana ita-
Uana, nel 1948. era riuscita 
a scendere piu in basso di 
questo antlcomunismo prima-
rio. Ma Peyrefitte ha tempo. 
D! qui al 12 febbraio. giorno 
di apertura della campagna 
elettorale. egli avra certamen-
te scovato nei granal della 
propaganda borghese i vecchi 
giocattoli anticomunisti che 
credevamo sepoltl per sem-
pre sotto la polvere della 
guerra fredda. 

La poverti intrinseca di 
questa campagna prova alme-
no una cosa: che il gollismo 
non e rluscito fin qui a tro-
vare una efficace argomenta-
2ione critica da opporre al 
« Programma comune 5> e cer-
ca di indebolire V\m\tk della 
sinistra facendo ricorso «al-
l'antlcomunismo dl papa». 
quello che aveva ottenuto co
sl buoni risultati nell'Euro-
pa degasperiana e adenaueria-
na degli anni cinquanta 

Ma questo ricorso all'anti-
comunismo piu grossolano co
me arma principale dl lotta 
dimostra anche un'altra co
sa: che 1 gollisti, per la pri
ma volta da quando sono al 
potere. non sono piu sicurl 
di vincere e. anzi, hanno pau-
ra di perdere. 

«Se la sinistra va al pote
re, chi paghera le riforme? » 
titolava qualche tempo fa all 
punto», nuovo settimanale 
ispirato dall'Eliseo e favore-
vole ad una repubblica aper-
tamente presldenziale. E «l'Ex-
pansion». settimanale del 
gruppo Servan Schrelber, an-
dava ancora piu lontano pub-
blicando un racconto fantapo-
litico sulla Francla del 1973 
governata dai socialcomunisti. 
la fuga di capital! all'estero, 
la recessione provocata dal 
ritmo troppo spinto delle na-
zionalizzazioni. la caduta del 
franco, la rovina. insomma. 

I sondaggi demoscopici. da] 
canto loro. continuano a dare 
le sinistre in vantaggio: 42% 
in ottobre, 45% in novem-
bre. 46% in dicembre. Peyre
fitte si consola dicendo: «So
no parti ti troppo presto^ Non 
avranno flato abbastanza per 
vincere lo sprint elettorale di 
marzo». 

Ma e una magra consola-
zione. Per il momento il gol
lismo e in ribasso e nessuna 
trovata del suo segretario ge
nerale riesce a rldargli lo 
slancio del tempo passato. 

Pensando a quello che di-
venne l'Universita francese nel 
1968. quando Peyrefitte era mi-

Parigi , il centro. c Un gran numero di francesi, che e stato il sostegno del gollismo, e convinto che qualcosa debba cambiare » 

nlstro dell'educazlone nazio
nale, anche i gollisti meno 
superstiziosi toccano " ferro. 
Forse non si pUo parlare" dl 
panico, ma il timore e forte 
che Pompidou abbia sbaglia-
to ancora. una volta a collo-
care Peyrefitte alia testa del 
movimento, come aveva sba 
gliato con Tomasini. come ave
va sbagliato con il referen
dum suH'Europa. 

Rimettendo pazlentemente 
al loro posto tutti questi tas-
selli del apuzzleu politico fran
cese vien fuori che la sini
stra e airoffensiva. che il cen-
trismo moderato naviga in ac-
que incerte ma e sempre piu 
attirato nell'orbita gollista e 
che la maggioranza non rie
sce piu a trovare il linguag-
gio di comodo che le era abi-
tuale ai tempi del generale De 
Gaulle e rimane per ora sui
te posizioni difensive dove il 
« Programma comune » l'ha co-
stretta dal luglio scorso. E 
non e'e ragione che il pae-

saggio debba cambiare profon-
damente di qui al 4 marzo 
perche se i gollisti sembrano 
aver esaurito la carica degol-
liana degli anni sessanta, le 
sinistre non sono che ai pri-
mi: passi dell'unita ritrovata 
e non hanno ancora espres
so tutta la forza derivante da 
questa unita. -

. Tre, dunque, sono I grandi 
raggruppamenti politici nei 
quali si divide la Francia a 
poche settimane dalle elezic-
ni legislative: la maggioran
za, i centrists il blocco delle 
sinistre. 

II blocco di 
maggioranza 
La maggioranza conta at-

tualmente 350 seggi- su 487, 
di cui 280 sono gollisti, una 

UNA MOSTRA ANTOLOGICA A FERRARA 

H viaggio di Zancanaro 
Piu di ottocento opere, dal 1931 ad oggi — Un'insonnia della immaginazione ple-
bea e popolare — La serie antifascista — Un originate contributo al surrealismo 

Una mostra antologica di 
Tono Zancanaro e aperta, f i-
no al 4 febbraio, a Ferrara 
(Galleria Civica d'Arte Mo-
derna in Palazzo dei Dia-
manti). Sono piu di ottocen
to opere dal 1931 al 1972 tra 
disegni a varia tecnica, scul-
ture in terracotta e bronzo, 
acquaforti. ceramiche. vetri. 
mosaici, arazzi e molti libri 
in copia unica fittamente di-
segnati alia lettura. H cata
logo riproduce buona parte 
delle opere esposte e contie
ne scritti di Zancanaro, Syl-
vano Bussotti. Ranleri Vare-
se. Francesco Loperfido e 
Franco Farina. 

Dalla mostra viene la con-
ferma di un disegnatore e 
inclsore che e stato un pro-
tagonista. tra il 1934 e il 1945. 
del rinnovamento antinove-
centista e antifascista del-
1'arte italiana. Ma, oggi, ac-
quista peso poetico proprio 
quella vio'.enza tra plebea e 
proletaria, tra erotica deli-
rante e tragicamente abbuia-
ta e temporalesca. che lo ha 
fatto emarginare, negli an
ni passati, come un pittore 
• deviante » rispetto alle aree 

. piu storxizzanti del rinno
vamento realistlco italiano: 
da quella torinesc dei Sei a 
quella milanese di Corrente, 
a quella della Scuola Ro-
mana. 

In un bel libro pubblicato 
recentemente dalle Edlzioni 
Bora di Bologna e dalla gal
leria «La Loggetta* di Ra
venna, RagghianU ha sotto-
lineato il valore decislvo, 
contenutlstico e formale, 
per tutto il percorso di Zan
canaro. della serie antifasci
sta gibboneaca tra 11 1938 e 
il 1945: gran monumento al

ia rorza critica dell'ironia e 
del riso. oscena bibbia della 
vita pubblica e privata del 
ducc, di Nane Bagonghi (Vit-
torio Emanuele III), di Ber-
to Lana (Umberto di Sa-
voia). dell'Orbo Veggcnle 
(Gabriele D'Annunzio). con 
la loro mostruosa corte di 
gerarchi, lacche e puttane di 
regime. 

. Critico 
e beffardo 

Qui alia mostra, pero, vie
ne fuori un'altra bella serie 
di opere datate 1934-1938 che 
fa capire da quale terreno 

- nmano e culturale si scate-
nasse la feroce immagina 
zione del Gibbo. Sono alme-
no cinquanta dLsegni e pittu-
re di un artista trentenne 
che ha trovato le immagini 
di una resistenza umana che 
dal nucleo familiare si allar-
ga alia cltta per diventare 
la dura, cupa e beffarda po-
sizione poetica e politica di 
un realista popolare e vlsio-
nario che si firma Tono del 
Volga. Un sicuro punto cul
turale a favore di Zancanaro 
e il riconosclmento. dalla na-
tale Padova fascista e catto-
lica, della violenza plebea 
delle figure umane dl Otto-
ne Rosai (piu di un quadro 
di quegli anni del maestro 
fiorentino non sfigurerebbe, 
oggi. per verita, a fronte del
la violenza di un Francis Ba
con). Sono assai rosalani I 
disegni di familiar], di sol-
dati, dl case padovane, dl 
rovine ma, nella durezza di-
sperata e nella Acontrosita, 
e'e una specie di insonnia 
deU'immaglnazione che Ro
sai non aveva. 

Tutta la sterminata serie 
del Gibbo e profondamente 
segnata da questa insonnia 
deH'immaginazione plebea e 
popolare di Zancanaro ed e 
il contributo italiano piu 
orlginale al surrealismo eu-
ropeo. Quanto piu e erotico, 
tanto piu e critico il segno 
che figura awenture e sfa-
sciume del potere fascista 
disegnato come un mostro 
androgino e come caricatura 
della classicita. IA natura 
popolana di Tono ha sempre 
mascherato dietro un fare Ir-
ridente una cultura ricca e 
sottile. 

Eppure, alia fine degli an
ni trenta, chi meglio di lui, 
tra gli artisti italianl, pote-
va leggere, e lesse, per tro-
varvl nutrimento al moder
no riso deH'immaginazione 
politica e erotica sia Ruz-
zante sia Folengo? E* possi-
bile che Tono abbia visto in 
riproduzionl — ma quantl 
allora non videro riprodu
zionl? — Picasso surrealista 
fino a Sueno y mentira de 
Franco e Guernica. I* poe
tica della casa chlusa, del 
gineceo che caratterizza an
che molte immagini del Gib
bo, circolava allora tra Ro
ma e Milano: Scipione. Ma-
ral, Guttuso, Zlveri, Sassu, 
Birolli; ma solo con Zanca
naro raggiunge l'lncande-
scenza immaginatlva, che ne 
fa immagine emblematica 
surrealista di tutta una real
ta esistenziale e storica. Nes-
sun altro artista italiano ha 
saputo servirsi deU'anatomla 
erotlzzata per parlare dl so
cieta e di politica. 

Nel dopoguerra, dopo 1 mo-
stri glbboneschi, Zancanaro 
ha voluto essere piu popola

re e in positivo. Si e lasciato 
prend ere dalla vita e dalla 
bsllezza come da una ster
minata e felice corrente che 
lo ha anche spinto in zone 
ora di secche ora paludose. 
Ma ovunque questa corren
te l'abbia trascinato. di suo 
ha sempre salvato lo sguar-
do dl chi sta nelle cose gior
no dopo giorno, in mezzo al
ia gente, nella strada: cosl 
di cose vere ne ha viste e 
disegnate sempre, anche se 
spesso si e disperso in una 
superproduzione. 

La scoperta 
della scultura 
Gli e riascito di portare i] 

sole di Sicilia a Padova e Pa
dova a Roma; ha fatto in-
contrare Ruzzante con Belli 
a piazza Navona. Quando lia 
let to un libro per disegnare 
l'h-i Ulustrato come un viag
gio: anche la «Commedia» 
di Dante dlventa un viaggio 
concrete Qualche viaggio ha 
riacceso l'insonnia deH'im
maginazione dei tempi del 
Gibbo Mussolini: come i 
viaggl a Bagherla con ! mo-
stri di Villa Palagonia: sara 
per l drammatici tempi che 
corrono. ma a Palagonia 
Zancanaro ha portato fosche 
nuvole dl tempesta e un ri
so nero (si vedano 1 disegni 
e le acquaforti tra il 1959 e 
il 1972). 

Non e che lo voglia fare 
a tuttl I costl dl Zancanaro 
un artista portatore di nubi 
e dl ombre, un surrealista 
erotico e beffardamente cri
tico della societa italiana. Ma 
si guardlno i disegni realist! 

sociali degli anni cinquan
ta. da quelli - tragici della 
rotta del Po a quelli felici 
dei carusl compagni slcllia-
ni: sono disegni di subitanea 
idesione alia realta delle si-
tuazioni e del tipi umani; 
ma Zancanaro appare come 
intimldito dalla trasedia o 
invaghito dalla felicita: la 
sua cmaniera neras di di
segnare si appiattisce, e tut
ta presa nel dire «Io l'ho 
vlsto ». 

Un altro aspetto di Zanca
naro che si apprezza meglio 
a Ferrara e la sua curiosi-
ta per 1 materiali e le tecni-
che le piu diverse. La giola 
e la musicalita. che dopo un 
viaggio in Cina aveva fissa-
te in una serie dl disegni con 
giocolieri. hanno trovato 
splendore In vasl e plattl di 
ceramica dipinti. In alcuni 
mosaici. dove le tessere so
no grosse taches di colore-lu-
ce, tornano, come icone, le 
immagini disegnate degli an
ni trenta da 7 miei genitori 
alia tenera Me mama Co
lombo. 

Una scoperta e, poi, Tono 
scultore che ha messo tutta 
la sua sensualita e sapienza 
di segni e di linee e volumi 
curvl al servlzio di alcune 
forme erotiche in terracotta 
e in bronzo che sono - la 
(summai dl tutte le belle 
e bellone nonche di tutti gli 
androgini grecizzanti della 
sua produzlone. Ci sono affi-
nita con le forme erotiche 
di Picasso e quelle mitiche 
femminili di Moore. Come 
scultore erotico Zancanaro 
ha grazia, Ironla, gusto della 
scoperta e del gioco. 

Dario Micacchi 

sessantina repubblicani indi-
pendentl (giscardlarli) e il re-
sto centrist! di Duhamel. Sul
la carta sembra impossiblle 
un rovesciamento di questa 
formidabile maggioranza. 

Tuttavia bisogna tener con
to dl due ' cose: • in primo 
luogo e - possibile che, all'in-
terno del blocco maggiorita-
rio. i gollisti perdano la mag
gioranza assoluta. U che rap-
presenterebbe gia un enor-
me avvenimento dopo 15 an
ni di potere assoluto golli
sta. In secondo luogo la leg
ge maggioritaria In due tur-
ni, fatta su misura per 1 gol
listi quando il gollismo era 
all'apice della sua forza, e 
un'arma a doppio taglio. Ba-
sterebbe uno spostamento del 
7-9% del corpo elettorale per
che la truffa del ccpremio di 
maggioranza » scattasse a favo
re delle sinistre che si trove-
rebbero automaticamente ad 
ereditare decine di seggi dal 
crollo gollista. 

Con la legge maggioritaria 
In effetti, non e'e bisogno di 
avere 1'80% del voti per otte-
nere l'80°/o del seggi. Ognuna 
delle 487 circoscrizioni eletto-
rali elegge un deputato e quel 
partito che al primo tumo 
ottlene il 50,1% dei voti della 
circoscrizione conquista il seg-
gio disponibile mentre i voti 
degli altri partiti vanno per-
duti, non solo sul piano cir-
ooscrizionale ma anche sul pia
no nazionale. E' in base a 
questa legge che nel 1968 i 
comunistl ottennero appena 
34 seggi con quattro milioni 
e mezzo di voti ed 1 gollisti 
arraffarono 280 seggi con un 
numero di voti appena supe-
riore al doppio. 

Per ridurre al minimo le 
sorprese e soprattutto per 
evltare il conteggio dei voti, 
partito per partito. su scala 
nazionale, il blocco maggiori-
tario ha deciso stavolta di 
presentare candidati unici fin 
dal primo turno sotto l'eti-
chetta « maggioranza favorevo-
le al presidente della repub
blica »: cioe non a un partito 
ma a un uomo e qumdi a 
un certo tipo di regime in-
camato da queH'uomo. 

II mito 
di De Gaulle 

' Ancora una volta i golll. 
sti ricorrono dunque al sot-
terfuglo dell'uomo del desti-
no. Non avendo un program-
ma, una ideologia. e avendo 
perduto la loro ragion d'es-
sere, 11 generale De Gaulle, 
cercano nel suo successore una 
garanzia di continuity. Ma e-
spongono il paese ad un ri-
schio: poiche una vittoria del 
blocco maggioritario sarebbe 
praticamente una seconda in-
vestitura per Pompidou, que
sti si sentirebbe confortato 
nella sua convinzione di do-
ver modiflcare la Costituzio-
ne e potrebbe, subito dopo 
le elezioni, raiforzare il carat-
tere presidenziale del regime 
a danno delle superstitl rego-
le parlamentari che la V Re
pubblica aveva lasciato in 
vita. 

In ogni caso, vincano le si
nistre o vtnea l'attuale mag
gioranza, la V Repubblica e 
finite e la VI sta per nasce-
re dalle sue ceneri. n che vuol 
dire che un certo tipo di gol
lismo e morto con il suo fon-
datore e quello che ne contl-

nua il nome non ha piu nien-
te a che vedere col modello 
iniziale. 
• II blocco centrista — mode-

rati di Lecanuet e radicali di 

II Premio 
«Casa de 

las Americas» 
L'AVANA, 25. 

La commisstone giudfea-
frice della quattordicesima 
edizione del Premio «Casa 
de las Americas >, della 
quale fanno parte Intellet
tuali provenlenti da nove 
paesi (Bolivia, Brasile, Co
lombia, Cile, Messico, Pana
ma, Peru, Unione Sovietica 
e Uruguay) oltre che cuba-
ni, ha iniziato I'esame delle 
opere presentate. AI premio 
sono state inviate oltre 400 
opere dl autori di ben venti 
paesi del conttnente latino-
americano, il che costituisce 
un record nella storia del-
fimporfante concorso lette-
rario. Come nelle passate 
edizioni il premio e suddi-
viso per generi letterari e 
doe: poesia, racconto, ro-
manzo, saggio, featro e festi-
monianza. 

II poeta cubano Roberto 
Fernandez Retamar, par-
lando nel corso della cerimo-
nia di insediamento della 
giuria, svoltasi nei local! 
della « Casa », ha ricordato 
fra Kaltro come questa quat
tordicesima edizione del Pre
mio coincida con un mo
mento particolarmente im
portante non solo per Cuba, 
che si appresfa a celebrate 
il XX anniversario dell'at-
tacco al Moncada - ma per 
tutto il continente dove e in 
corso un processo che < co-
mincia a rendere definitiva-
mente reale la seconda indi-
pendenza della nostra Ame
r ica* , 

Retamar ha ricordato co
me i 14 anni trascorsi dal-
raffermarsi della Rhroluzio-
ne, siano stati c dl sacrHtcio, 
di lotta, di sforzo, di spe-
ranza e di vittoria » e come 
In questo stesso periodo la 
cCasa de las Americas*, 
anche con il suo Premio let-
terario, di fronte alia rot-
tura delle relazioni diploma-
tiche con Cuba, imposta da-
gli USA ai paesi del Sud 
America, abbia contribuito 
• ad impedire che tale rot-
tura fosse piu grave di 
quella che era una rottura 
formale, fra govern!, ma 
mai una rottura fra i po-
pol!». 

• Sono anni ne! quali su 
tutto II territorio del conti
nente I popoli latino-ameri-
cani, spesso a prezzo di duri 
sacrifk! • anche di vite 
umane, hanno saputo esprl-
mere la lore prvfonda soli-
darieta con la Rivoluzione 
cwbana, che essi saptvano 
essere la propria, e fra 
quelli che sorsero • difesa 
della Rivoluzione cubana nu-
merosi furono gli scrittori, 
gli artisti, gli intellettuali la-
tinoamericani che giocarono 
un mole Importante*. 

Servan Schreiber — con la sua 
ventina di deputati non do-
vrebbe avere grandi amblsio-
ni. Eppure non e cosi. Que
sto raggruppamento che si di
ce « riformatore » in opposizio-
ne al conservatorismo della 
maggioranza aspira ad un 
grande ruolo: quello dl cer-
niera del futuro Parlamento. 
I calcoli di Servan Schreiber 
sono semplici: un grosso ri-
dimensionamento della mag 
gioranza a vantaggio delle si
nistre (e del centro) creereb-
be alia Camera una situazio 
ne di equilibrio. Per formare 
un governo stabile il Presj. 
dente della Repubblica do-
vrebbe di conseguenza « allar-
gare» la maggioranza. gover-
nativa al blocco centrista che 
diventerebbe indispensabile co
me 1 radical! ai tempi della 
IV Repubblica o come 1 llbe-
rail nella Germania dl Willy 
Brandt. • 

Una scelta 
decisiva 

Come sempre, il piccolo 
Servan Schreiber vede grande. 
Ma fino ad ora non e riu-
scito che ad ottenere il tltolo, 
poco lusinghlero, dl «ruota 
di scorta» del carro gollista. 

Rimane il blocco delle sini
stre, unite attorno al ((Pro
gramma comune ». coi suoi 86 
deputati dl cui 34 comunisti 
e 11 resto socialistl e radica
li di sinistra. Ognuno di que
sti tre partiti si presentera 
coi propri candidati e le pro-
prie insegne al primo turno 
elettorale. Al secondo turno 
restera In lizza 11 candidato 
meglio piazzato, sul quale do-
vranno convergere tutti i voti 
dell'elettorato democratico. 

Questa tattica ha I suoi 
vantaggl ed 1 suoi svantaggi. 

Permette a ciascun partito 
dl sapere quantl voti ha otte
nuto sul piano nazionale, cioe 
di misurare le proprie for
ze, ma comporta la disperslo. 
ne del voti e qulndi una 11-
mitata messe di seggi al pri
mo turno. Ed e dunque al se
condo che la dinamica unita-
ria dovrebbe portare I suoi 
frutti. 

Ma la sinistra non e tutta 
qui, nei partiti appena citati. 
C'e il PSU di Rocard e e'e 11 
partito trotzkista di Krivine 
che non hanno aderito al pro
gramma comune consideran-
dolo «al di sotto» delle loro 
esigenze: l'uno e l'altro, tutta
via, si sono impegnatl a vo-
tare, al secondo turno, per 11 
candidato unico della sinistra 
che sara rimasto a fronteg-
giare quello della maggioran
za o dei a riformatori». 

Non va dlmentica, infine, 
che la dinamica unitarla, for
te sul piano politico, non lo 

•e altrettanto sul piano sinda. 
cale e se la CGT ha invltato 
I suoi militant! a far pro-
p r i o i l programma comune, 
la CEDT vl si e rlfiutata non 
trovando in quel programma 
gli embrioni del sindacalismo 
autogestlonario che e alia ba
se delPazione dell'ex sindaca-
to cattolico. E tuttavia an
che la CPDT e per un voto 
«utile» dei suoi militant!, 
cioe a sinistra, sicche le di-
spersioni dovrebbero essere ab
bastanza ridotte al secondo 
turno dell'll marzo. 

Per grandi tratti, dunque, 
abbiamo cercato di delineare 
il volto della Francia 1973, al
ia vigilla cioe della consulta-
zione elettorale piu importan
te degli ultimi quindicl anni. 
ET un grande volto marcato 
dai lunghi anni dl gestione 
gollista del potere. ma aper
to al rinnovamento. 

Un gran numero dl france-
sl che per tanti anni e stato 
II sostegno del gollismo — al 
XX Congresso del PCP Mar
chais 11 ha definiti patrioti 
che s'erano Iasciatl sedurre 
dalla o grandeur» degolliana 
— e convinto che qualcosa 
debba cambiare anche se non 
sa esattamente che cosa. Al
tri cominciano a trasferire i 
loro capltali in Svizzera o a 
fare mcetta d'oro. e sono quel
li che non vorrebbero alcun 
cambiamento ma lo sentono 
sospeso nell'aria e ne hanno 
paura. Altri ancora hanno 
gia scelto di votare a sini
stra perche delusi da quindici 
anni di soffocante tutela gol
lista. 

A differenza di molti altri 
paesi che hanno un elettora-
to stabile, la Francia ha sem
pre avuto questa massa di
sponibile, di umore variabile, 
che aveva assicurato il suc
cesso del primo gollismo nel 
*50, eppol quello del botte-
galo Poujade qualche anno 
dopo e che dal 1958 sera 
adaglata nel movimento gol
lista. E* qui. In questa mas
sa fluttuante, dl Intenzionl e 
di aspirazioni diverse, che ri-
posa il grande interrogative 
delle elezioni. e dalla sua con
quista che dipende l'orienta-
mento del futuro Parlamento 
francese. 

A poco meno di due mesl 
dalle elezioni la Francia e que
sta: un paese che si interro-
ga, un paese che aspira al rin
novamento, un paese al bi-
vio. H programma comune del
le sinistre ha aperto in que
sta incertezza un gran varco 
di speranza. Contro questa 
speranza, qual e ancor oggi 
l'impatto del mito degolliano 
e la forza di un regime che 
da quindici anni detiene tutte 
le leve del potere? 

La risposta non posslamo 
darla nol. La risposta la dart 
il popolo francese II 4 e I'll 
marzo 197S. 

Augusto PancaMI 
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