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A VENT'ANNI DALLA MORTE 

L'epoca e l'eredita 
di Stalin 

II peso della sua opera neU'orientamenfo politico e ideale di milioni di uomini e il suo ruolo alia guida 
deirilnione Soviefica - Come nacque un mito all'ombra del quale malurarono degenerazioni di un ordi-
namenlo sociale uscilo vitforioso da lerribili prove - Validifa e limiti della denuncia del XX Congresso 

\l 

Non credo che si possano 
avere dubbi sull'autenticita 
della commozione che la no-
tizia della morte di Stalin, 
vent'anni or sono, suscitd in 
una parte grandissima dei 
popoli di tutto il mondo. 
Quello stato d'animo, in cui 
furono coinvolti strati po-
polari che andavano molto 
al di la del movimento ope-
raio e dei suoi militanti, non 
fu soltanto il frutto della 
suggestione creata dall'appa-
rato esteriore del lutto e 
meppure l'estrema, vistosa 
conseguenza di quello che 
fu poi chiamato il «culto 
della personalita >. 

II mito di Stalin, che era 
alia base della reazione emo-
tiva popolare, si era forma-
to su concreti dati di fatto, 
in buona parte indipendenti 
dall'orchestrazione propagan
d i s t s e dall'organizzazione 
del culto; era sorto ed era 
stato alimentato, nel corso 
di un processo storico che 
aveva visto avvenimenti de-
cisivi per le sorti dell'uma-
nita, dai sentimenti, dalle 
ansie e dalle speranze che 
quegli avvenimenti avevano 
suscitato. Si era formato ne-
gli anni Trenta non soltanto 
per i successi della pianifi-
cazione e deH'industrializza-
zione socialista, ma anche 
per il ruolo che ebbe allora 
i'Unione Sovietica sul piano 
internazionale e, soprattut-
to, per le condizioni generali 
in cui quel ruolo fu assunto 
e svolto. 

Furono gli anni della 
grande crisi economica che 
colpi il mondo capitalistico 
e che in Europa fu riassorbi-
ta e superata con lentezza, 
diff icolta e incertezza di pro-
spettive maggiori che negli 
Stati Uniti; furono gli anni 
dell'awento del nazismo e 
del grande tentativo del fa-
scismo e degli schieramenti 
di estrema destra di esten-
dere l'area della dittatura e 
di esportare ovunque la rea
zione; furono anche gli an
ni in cui le democrazie occi
dental! (ed in particola-
re llnghilterra, tradizionale 
roccaforte del liberalismo 
deraocratico europeo) dimo-
strarono una sorprendente 
incapacity di far fronte a 
quella offensiva, di conte-
nerla e di farla fallire. 

Gran parte della cultura 
liberate e democratica euro-
pea diede allora uno spetta-
colo di sbigottimento e di 
demoralizzazione e si mo-
strd incapace di elaborare 
un giudizio realistico e spas-
sionato sul fenomeno che 
stava sconvolgendo 1'assetto 
del mondo contemporaneo; 
da quei settori della cultura 
e del pensiero politico ven-
nero soprattutto espressio-
ni di sfiducia e di crisi, equi-
voche deplorazioni del fasci-
smo come malattia morale, 
trionfo della ' irrazionalita, 
escrescenza demoniaca e via 
dicendo. L'episodio piu signi-
ficativo, in quanto rivelatore 
dei dati piu profondi della 
situazione e della reale effi-
cacia delle varie posizioni 
politiche e ideali, fu la pro-
va di forza che il fascismo e 
il nazismo fecero in Spagna. 

La lotto 
al fascismo 

La risposta che le potenze 
occidental! diedero a quella 
operazione, in cui era con-
tenuta con ogni evidenza la 
minaccia della seconda guer-
ra mondiale, fu una rispo
sta di passivita e, peggio an-
cora, di frustrazione del mo-
to di rivolta e di opposizione 
che si sviluppo nella parte 
piu sensibile e consapevole 
deU'opinione pubblica mon
diale. 

L'Unione Sovietica diven-
to allora il piu importante 
punto di riferimenlo, sul pia
no mondiale, della lotta con-
tro il fascismo ed ottenne 
piu largamente consenso e 
fiducia sia tra le popolazioni 
che erano gia sotto la ditta
tura del fascismo sia tra 
quelle che si sentivano mi-
nacciate dalla sua aggressi-
vita. La definizione che Sta
lin aveva dato del fascismo 
come la dittatura aperta del
la parte piu reazionaria e 
sciovinista della borghesia 
apparve, di contro agli equi-
voci e demoralizzanti tenta-
tivi di interpretazione dei 
tradizionali rappresentanti 
della civilta liberale, come 
la giusta premessa di un ef-
ficace movimento popolare 
di resistenza. Trovo quindi 
nuova e piu larga conferma 
e giustificazione la dottrina 
del < socialismo in un paese 
solo », che Stalin aveva ela
borate in contrasto con Tro-
ckij, e, come suo corollario, 
la convinzione che la difesa 
dell'Unione Sovietica fosse 
il compito principale del ma 
vimento operaio degli altri 
paesi. La politica del fronte 
popolare e dell'unita antifa-
scista, enunciata nel VII 
Congresso del Comintern, e 
1'aiuto dato alia Spagna re-
pubblicana assunsero un'evi-
denza tale da mettere in 

ombra non soltanto gli er-
rori precedentemente com* 
messi dal gruppo dirigente 
bolscevico nei confronti del
la socialdemocrazia ma an
che i forti residui di sche-
matismo e di settarismo che 
accompagnarono e seguirono 
la svolta impressa dal Co
mintern all'azione del movi
mento comunista. 

Su queste basi, nella crea-
zione delle quali l'opera per-
sonale di Stalin ebbe un pe
so notevole, si determin6 un 
mutamento sia noH'orienta-
mento politico e ideale di 
importanti gruppi di intel-
lettuali, specialmente in 
Francia, sia nelPespansione 
delPinfluenza comunista sul
la classe operaia, sui conta-
dini, sulla piccola borghesia; 
e su queste stesse basi si 
creo in gran parte, almeno 
al di fuori dell'Unione So
vietica, quel mito di Stalin 
che doveva consolidarsi e 
allargarsi nel corso della se
conda guerra mondiale. 

Contemporaneamente, tut-
tavia, aU'interno dell'Unio
ne Sovietica, conclusa la fa-
se piu dura della collettiviz-
zazione delle campagne (che 
era stata condotta come una 
sorta di seconda rivoluzione 
contro una parte rilevante 
delle masse contadine) e 
mentre il primo e l'inizio 
del secondo piano quinquen-
nale registravano successi 
clamorosi, ebbero inizio i 
processi che annientarono 
migliaia di dirigenti del par
tite bolscevico, di esponenti 
della cultura, di tecnici e di 
semplici cittadini. Piu in ge
nerate, si venne costruendo 
e consolidando un meccani-
smo di oppressione polizie-
sca, di sospetto e di sfiducia 
diffusi a tutti i livelU, un 
meccanismo i cui riflessi si 
fecero largamente sentire, 
attraverso il Comintern, an
che nel modo di organizza-
zione e di direzione dei par-
titi comunisti degli altri 
paesi. 

Adottando la formula del 
< culto della personality > di 
Stalin, come radice ed 
espressione di questi feno-
meni di degenerazione della 
politica del partite e della 
attivita degli organi dello 
Stato, il XX Congresso del 
partite comunista sovietico 
concentro giustamente la sua 
attenzione e la sua denuncia, 
dopo la morte di Stalin, su 
queste aspetto dello < stali-
nismo»; giustamente, per
che esso costituiva l'ostacolo 
piu grave all'ulteriore svi-
luppo del paese e all'ulte-
riore espansione dell'influen-
za del movimento comuni
sta nel mondo, come piu 
esplicitamente fu detto e ri-
conosciuto nel XXII Con
gresso. II nodo del proble-
ma fu quindi indicate con 
chiarezza, malgrado tutti i 
limiti dell'analisi, che del 
resto non escludeva, ed an-
zi sembrava richiedere e 
sollecitare, ulterior! svilup-
pi se non proprio correzio-
ni e modifiche di metodo; 
ed anche il fatto di assume-
re come punto centrale del 
dibattito la personality di 
Stalin non poteva certo im-
pedire di considerare la na-
tura generate del problema 
e di porre in discussione la 
funzione e la storia del par
tite ed i caratteri che il si-
stema nel suo complesso 
aveva via via acquistati 

La ricerca storica e poli
tica che da allora si e svilup-
pata nell'Unione Sovietica e 
rimasta ancorata, con punte 
avanzate nel periodo dal '56 
al '60 e con frequenti bat-
tute d'arresto in seguito, ai 
limiti deU'impostazione da
ta da Krusciov nel XX Con
gresso, senza giungere a 
quello svolgimento e appro-
fondimento di cui subito si 
awertl la possibility e la 
necessita e di cui Togliatti 
suggeri le linee fondamenta-
li neU'intervista concessa a 
« Nuovi Argomenti » pochi 
mesi dopo la denuncia kru-
scioviana. Si sono ampliate, 
cost, le rivelazioni degli epi-
sodi di violazione della lega
lity. di condanne e persecu-
zioni; si sono analizzati sin-
goli momenti dell'opera di 
Stalin; in qualche caso si e 
anche cercato di stabilire in 
che misura il «culto della 
personalita » ha ostacolato la 
adozione di misure efficaci 
e tempestive in momenti de-
cisivi della storia del paese. 
Si e cercato di valutare, per 
esempio, I'influenza negati-
va che il volontarismo di Sta
lin e le forzature imposte 
dalla sua - direzione hanno 
avuto sull'industrializzazione 
(come ha fatto recentemen-
te Medvedev, riflettendo e 
utilizzando anche materiale 
e posizioni del dibattito che 
pubhlicamente si e svolto su 
queste tema) o le drammati-
che conseguenze del suo di-
sorientamento nei primi 
giorni che seguirono 1'attac-
co delle annate hitleriane 
(come hanno fatto numerosi 
comandanti militari che eb
bero in quel momento un 
ruolo di primo piano). 

Al di la di queste l'inda-

gine non e andata. A parte 
l'utilita delle rievocazioni e 
1'importanza tutt'altro che 
secondaria che pud avere il 
fatto di arricchire con nuo
vi elementi e dati di fatto il 
quadro del periodo del « cul
to della personality », tutto 
cio non e ancora quel giu
dizio storico-politico su Sta
lin e sullo stalinismo e quel
la ricerca delle cause, la cui 
necessita fu immediatamen-
te avvertita nel '56 e riaf-
fermata anche in seguito co
me fondamento dell'opera di 
correzione e di superamen-
to degli errori denunciati dal 
XX Congresso. 

Che cosa ha ostacolato, 
dunque, l'approtendimento 
del discorso? L'interesse che 
suscitano la questione e il 
dibattito di metodo e di con-
tenuto su Stalin dipende es-
senzialmente dal legame di-
retto che essi hanno con la 
azione condotta per il supe-
ramento dello stalinismo; ed 
e in questo legame e nei li
miti ' di questa azione che 
vanno cercate evidentemente 
le remore alio sviluppo del
l'analisi- E' lecito quindi do-
mandarsi fino a che punto 
l'eredita di Stalin si e im-
medesimata con la struttu-
ra della societa sovietica. E' 
lecito domandarsi se l'imme-
desimazione sia tale da costi-
tuire una cnntraddizione 
permanente con la spinta, 
anch'essa propria della ri
voluzione bolscevica e della 
societa che ne e scaturita, 
alia piena utilizzazione delle 
forze produttive, alia libera-
zione sociale e alia promo-
zione politica delle classi 
lavoratrici, alia completa li
berty della ricerca scientifi-
ca e della espressione arti-
stica. 

Partito 
e societa 

Sebbene questa ipotesi sia 
smentita dalla costante evo-
luzione politica del movi
mento comunista nel suo in-
sieme e dagli stessi muta-
menti che, dal '56 in poi, 
compresa la svolta del XX 
Congresso, si sono verificati 
nell'Unione Sovietica, le dif-
ficolta che incontra l'elabo-
razione di un piu approfon-
dito giudizio storico sullo 
stalinismo sono il segno di 
un ritardo che riguarda tut
to il modo di affrontare e 
superare l'eredita staliniana. 
Pur mettendo in guardia da 
un evidente pericolo di sche-
matismo e di superficiale 
generalizzazione, mi pare 
che non si debba escludere 
che questo ritardo sia anche 
uno dei princioali motivi 
delle tensioni che, a livello 
internazionale. si sono in-
staurate tra i part-ti comu
nisti e dei limiti che si nv-
vertono nella solidarieta in
ternazionale del movimento 
operaio. 
- In queste condizioni. Tin-
sistenza sulla formula del 
« culto della personality > — 
che nell'originario spirito 
della denuncia kruscioviana 
costituiva l'awio e la pre
messa di un reale ed ampio 
impegno di rinnovamento — 
puo diventare un modo per 
eludere la sostanza delle 
questioni e per esaurire la 
opera nella restaurazione 
della legalitn aU'interno del
lo'Stato e nel ripristino del
le norme statutarie nella vi
ta del Dartito. Date le carat-
teristiche che ha assunto sto-
ricamente in Russia l'espe-
rienza rivoluzionaria, e evi
dente che il vero oggetto 
dell'analisi e il partito, il si-
stema politico che esso ha 

create, il suo rapporto con 
la societa. Era questa, ap-
punto, la direzione di ricer
ca che indicava Togliatti nel 
'56 e che sollecitava implici-
tamente una visione globale 
di tutto il processo rivolu-
zionario e di edificazione 
dello Stato sovietico, una vi
sione in cui il periodo stali-
niano doveva essere consi
derate nel quadro comples-
sivo delle vicende iniziate 
nel 1917, in rapporto a ten-
denze, contraddizioni e pro-
blemi emersi gia all'indoma-
ni della conquista del potere. 

Una contraddizione fonda-
mentale era insita nella ri
voluzione ed acquisto tutta 
la sua evidenza ed il suo pie-
no significato agli occhi del 
gruppo dirigente bolscevico 
e di Lenin dopo il crollo del
la prospettiva della « rivolu
zione mondiale > che, nella 
visione iniziale di quello 
stesso gruppo . dirigente, 
avrebbe dovuto seguire a 
breve scadenza gli avveni
menti russi del 1917: il fat
to, cioe, che la prima rivo
luzione socialista si era rea-
lizzata in un paese arretrato 
e contadino. Questa constata-
zione generate non pud non 
essere tenuta presente anche 
nel giudicare l'opera di Sta
lin; non per giustificare in 
qualche modo i suoi « erro
ri >, ma per indicare il ca-
rattere piu generale delle 
difficolta che il nuovo regi
me ha incontrato. 

Ma altre e piu specifiche 
contraddizioni si erano ve-
nute accumulando nella so
cieta sovietica, come risulta-
to della risposta data da 
Stalin e dal partito alle dif
ficolta sorte nel corso della 
edificazione del nuovo Stato. 
La scelta di una via buro-
cratica e repressiva (ed e un 
problema da affrontare se 
ed in che misura essa si era 
gia delineata negli anni pre
cedent! come una delle ten-
denze del processo di costru-
zione dello Stato) anziche 
del rafforzamento del lega
me democratico con i lavo-
ratori non ha certo impedito 
il conseguimento di succes
si di grande portata. Nel 
1946 Stalin affermo che la 
guerra era stata una sorta 
di grandiosa verifica per il 
regime sovietico e che la ca
pacity dimostrata dal paese 
di resistere all'attacco nazl-
sta e di sconfiggere Tag-
gressore era una prova indi-
scutibile della validity del 
regime. Cera indubbiamertte 
una parte di verita in quella 
affermazione; ma era anche 
vero (ed e qui appunto lo 
aspetto piu generale del
le specifiche contraddizioni 
connaturate alio stalinismo) 
che nel sistema orsanizzato 
e dirf-tto da Stalin l'inizia-
tiva. I'pooorto critico e lo 
inten'ento dei cittadini nella 
••i!-» n»hblica e nell'organiz-
z?';one e direzione dell'atti-
vita produttiva erano stati 
posti in secondo piano. II XX 
Congresso ha avuto la fun
zione di cominciare a rom-
pere il circolo vizioso che 
aveva fatto del partito, nello 
stesso tempo, la forza mo-
trice dei progressi e l'osta
colo al piu grande e creativo 
apporto dei cittadini all'edi-
ficazione della societa socia
lista. Ferma restando la va
lidity di auella denuncia. 
bisosna riconoscere che non 
e no'̂ ibJle realizzare la ca-
rica di rinnovamento che in 
essa era contenuta senza an-
dare olfrp i metodi di inter
pretazione e i criteri di sin-
di7io che allora furono adot-
tati. 

Rosario Villari 

Domani primo turno elettorale 

Came b Francia va ale 
Dal nostro corrispondente 

PARIGI, 2 
Piu di 30 milioni di france-

si andranno alle urne doma
ni per eleggere i 490 deputa-. 
ti di cui si compone I'Assem' 
blea Nazionale (Camera). 11 
Senato, in Francia, non e elet-
to a suffragio universale e 
quindi queste elezioni non lo 
riguardano. > 

Dal 1958, cioe' da quando 
De Gaulle ritornb al potere 
grazie al complotto dei mili
tari e dei coloni d'Algeri, so-
stenuti da tutte le forze con* 
sewatrici del territorio me* 
tropolitano, la proportiona
te e stata liquldata e si vota 
con la cosiddetta «legge mag-
gioritaria a due turnit>, la 
piu iniqua che venga appli-
cata in un paese deWEuropa 
occidentale. -

11 territorio metzopolitano 
e suddiviso in 473 circoscri-
zioni etettorali (le altre 17 
sono sparse nei territori e nei 
dipartimenti d'oltremare) di 
diversa grandezza e densita di' 
popolazione. Ogni circoscri-' 
zione e un campo elettorale 
chiuso ed elegge un deputa-
to indipendentemente dal nu-
mero degli elettori iscritti. Vi 
sono circoscrizioni con • po-
che migliaia di abitanti e cir
coscrizioni con piu di 100.000 
abitanti, ma il risultato e 
sempre lo stesso: in pratica, 
e lo vedremo meglio piu avan-
ti, i cittadini non sono ugua-
li davanti alle urne ma il lo-
ro voto ha un peso diverso 
a seconda della densita del
la popolazione di ciascuna 
delle circoscrizioni 

I stiffragi 
perduti 

' Per essere eletto al primo 
turno un candidato deve ot-
tenere la maggioranza assolu-
ta dei voti validi della drco-
scrizione in cui si e presen-
tato. Se nessun candidato ot-
tiene la maggioranza assolu-
ta al primo turno. vi e m bal-
lottaggioD e cioe un secondo 
turno la domenica successi
ve. Per questo secondo turno 
la maggioranza relativa e suj-

.ficiente per riportare ta vit-
toria. . . 
• Tra it primo e il secondo 
turno si operano i raggrup-
pamentl. Certi • candidati si 
rittrano per favorire Velezio-
ne di un alleato sul quale. 

Un meccanismo elettorale iniquo e antidemocratico 
che risale al ritorno di De Gaulle nel 1958 

La manipolazione del voto perfezionata attraverso 
le circoscrizioni - Come avviene 

il ballottaggio al secondo turno - Perche i gollisti 
temono di perdere la maggioranza assoluta 

Una forsennata campagna anticomunista 
per frenare Favanzata delle sinistre 

teoricamente, si riversano an
che i voti di colui che si e 
ritirato. Tra comunisti, soda-
listi e radicali dissidenti, esi-
ste un accordo elettorale che 
riguarda appunto questa fa-
se intermedia tra il primo e 
il secondo turno: se al primo 
turno, in una data .circoscri-

• zione, il candidato comunista 
ha ottenuto piu voti di quel
lo socialista o radicale, que
sti due ultimi si ritirano in 

•favore del primo sul quale 
convergono, al secondo tur
no, tutti i voti delle sinistre. 
Se il candidato di sinistra me
glio piazzato al primo turno 
I un socialista, saranno i can
didati comunisti e radicali a 
ritirarsi per favorirne Vele-
zione. 

PerchA diciamo che questa 
legge e iniqua? Prima di tut
to perchi essa non da una 
rappresentazione proportio
nate delle forze politiche 
espresse dall'elettorato. In ef-
fetti. poiche la lotta avviene 
all'interno di ogni circoscri-
zione. e per Velezione di un 
solo deputato. tutti i voti che 
non hanno contribuito a quel
la elezione si perdono e non 
hanno alcun valore sul pia
no nazionale. In pratica, pub 
accadere che un partito rac-
colga nazionalmente anche un 
milione di voti senza riusd-
re a ottenere un solo depu
tato alia Camera. . 

Cerchiamo di spiegarci con 
un esempio per • smontare 
questo ignobile meccanismo 
che priva te sinistre di cenli-
nala di deputati. Nel 1968. 
nella circoscrizione di Cha-
ban Delmas a Bordeaux, lo 
ex primo ministro viene elet
to al primo turno con 15J96S 
voti. pari al SI** dei voti va
lidi. Questo vuol dire che il 
49*'» deWeleltorato, e cine 
14J955 elettori, < ha rotate 
contro di tut Ebbene questi 
voti contrari. sul piano loca-

valgono a zero, sono voti per
duti. . . . - . -
"' £' cosl che si arriva a que
sto aberrante risultato: nel 
1968 i comunisti, con 4 mi
lioni e mezzo di voti, otten-
gono 33 deputati. Gollisti e 
giscardiani apparentati. con 
9 milioni e mezzo di voti 
(quindi un po' piu del dop-
pio dei voti comunisti), ot-
tenqono 358 deputati, dot die-
ci volte di piu dd deputati 
comunisti. .-

Gli scandali 
recenti 

Come si vede, non si trat-
ta di un apremio di maggio
ranza » soltanto, ma di una 
spoliazione vera e propria del 
diritto di ogni cittadino di 
esprimere un'opinione politi
ca e di avere lo stesso peso 
degli altri sulla bilancia elet
torale. In effetti ci saranno 
voluti 134.404 voti per elegge
re un deputato comunista e 
appena 26S33 per eleggere un 
deputato gollista. 

11 meccanismo e perfezio-
nato sottilmente da un'altra 
manipolazione, piu • nascosta, 
piu segreta, che riguarda U 
modo in cui sono state rita-
gliate, suUa carta di Francia, 
te 473 circoscrizioni elettorali. 
Facciamo un altro esempio: 
la drcoscrizione di Briancon 
nelle Alpi conta 25.753 elet
tori iscritti; quella di Lon-
gjumeau, nei pressi di Pari-
gi. ne conta 116.424. L'una e 
Valtra tuttavia ottengono un 
solo deputato ciascuna. II 
trucco, dunque, e semplice: 

• basta dividere una zona a 
preponderama aollista - in 
quattro circoscrizioni per ave
re quattro deputati gollisti 
con lo stesso numero di abi
tanti di una sola drcoscri-

le e sul piano nazionale, equi- i zione a preponderanza comu-

II ciclo di dibattiti alia Casa della cultura di Roma 

Le risorse delFambiente naturale 
Limiti e scelte da porre in relatione alia qualita dello sviluppo - Interventi di Tecce, Giacomini, Billini, Garroni e Granelli 

Le risorse nalurali: limiti e 
scelte. Dopo l'esplosione de-
mografica nel mondo. questo 
e il secondo tema discusso 
l'altra sera alia Casa della cul
tura di Roma, nell'ambito di 
un ciclo di tre dibattiti aventi 
come fik) conduttore i limiti 
e le possibility dello sviluppo 
in rapporto alle modifiche am 
bientali. Una breve introdu-
zione di Giorgio Tecce, che 
ha presieduto il dibattito. e 
servita a stabilire e a ricor-
dare lo stretto legame di di-
pendenza che corre tra il ver-
tiginoso aumento della popo
lazione mondiale e le risorse 
natural!. Valerio Giacomini e 
Luciano Bullini hanno portato 
un contribute di carattere pre 
valentemente scientifico alia 
discussione. Siamo tutti d'ac-
cordo — ha detto Giacomini 
— nel constatare che l'ecolo-
gia e diventata un flume di 
parole, un mezzo strumentaliz-
zato e mistlflcato da tutte le 
parti, dalla pubblicita e per-
fino dalle riviste pomografl-
che. Mai al era trovato un di

scorso flessibile a tante ne
cessita e proprio per questo 
vanificato. Anche il proposito 
di creare una « coscienza eco-
logica» sembra oggi fallire, 
perche esistono tante coscien-
ze quanti sono i gruppi d'inte-
resse. Occorre, allora, richia-
marsi ai concetti « scientific! * 
e scientificamente definiti di 
questa discipllna — a comin
ciare da quello di vecosiste-
ma» — e vedere neU'ecologia 
la scienza di un ambiente pro-
duttivo per gli interessi del-
l'uomo: quelli autentici, della 
realta del vivere sociale e nel
le dimension! di spazio e di 
tempo che garantiscano una 
giusta linea di continuity Svi-
luppando lo studio degli eco-
sistemi come complessi fun-
zionali, ordinatori e autorego-
lantisi, come slsteml aperti, 
sede dl circolazione di mate
ria e di energla, potremo get-
tare le basi dl iraove rtcerche 
che, al di la di mode efflmere, 

Krtino ad una aerla prassl dl 
roro. Bullini, dal canto suo, 

ha elenaato alcunl problem! 

singoli, fra quelli maggior-' 
mente dibattuti, come ad e-
sempio rinquinamento atmo-
sferico e quello delle acque, 
la > scomparsa - delle paludi, 
la degradazione del suolo, il 
disboscamento e la distruzione 
delle comunita animali e ve-
getali che vivono nelle acque 

• interne (nei fiumi Sacco e Liri 
del Lazio non esistono piu pe-
sci, anfibi e lnsetti. salvo la 
zanzara «Culex», che tra-
smette molti virus e il cui au
mento ha provocate gross! 
problemi sanitari presso gli 
abitanti delle zone limltrofe). 
Gli altri due interventi, quelli 
di Emilk) Garroni e di Luigi 
Granelli, hanno avuto toni di 
marca prettamente politica. I 
limiti e le scelte delle risorse 
natural! — ha detto Garroni 
— sono imprescindibilmente 
connessi alia questione dello 
sviluppo economlco e ai gros-
slssiml problemi che essa po
ne. Efli ha detto dl ritenere 
valldo lo studio condotte dal 
riceTcatorl del MIT (Massa
chusetts Institute of Techno

logy). L'importanza di questo 
documento — ha detto Garro
ni — va vista come un insie-
me di variabili. intese non set-
torialmente; ne sussiste la cri-
tica di coloro che vorrebbero 
introdurre altre categoric di 
tlpo politico, etnico o religio-
so: se cosl fosse, un tale sofi-
sma farebbe del modello un 
tutto, un universe un modo. 
in defimUva, per rinviare ed 
eludere il problema. Granelli 
ha sostanzialmente teso a 
sdrammatizzare la problems-
tica ecologica nel suo com
plesso. S*rebbe un grave er-
rore — ha detto 11 dirigente 
democristiano — se stabilissi-
mo un'equivalenza tra 11 mas-
simo di catastrofe ecologica ed 
II massimo di produttivita nel 
mondo. Stabllito questo. e te-
nuto conto d'altra parte che 
le necessita di sviluppo sono 
inelimlnabUi e che sarebbe un 
alibi, una falsa cosclenaa te* 
ner svlluppato eld che gia lo 
e e mantenere non svlluppato 
cl6 che ancora non lo e, e ne-
OMaaHo - pon( la 

come sviluppiamo? quale de
ve essere la qualita. oltre che 
la quantita del nostro svilup
po? Esso, innanzitutto, dovra 
essere indirizzato verso la ri
cerca di una maggiore giusti-
z4a sociale, e non gia della 
produzione, del consumo e del 
massimo profitto. La teoria la-
malfiana — ha continuato 
Granelli — che sembra punta-
re solo sullo sviluppo dei ser-
vizi social! (piu scuole, piu 
ospedali) non ml trova com-
pletamente d'accordo: cio che 
piu conta e la modiflca del 
rapporti di forza e di potere, 
gli unici capaci di condizio-
nare l'economia e quindi lo 
sviluppo. ET a questo livello 
che va condotto lo scontro po
litico per un diverso modo di 
procedere, di legiferare e di 
governare, anche se — ha con-
cluso Granelli — occorre sta
re attenti perche cl sono spln-
te nel «aistetna« che non so
no Inslte solo nel modo dl go
vernare. 

Giancario Angtloni 

nista che fornira al PCF un 
solo deputato. 

In questo senso si pub di
re che gli orafi del gollismo 
hanno perfettamente cesella-
to le circoscrizioni elettorali. 
Ritagliandole ad arte sono 
'riuscitt a ridurre al minimo 
la rappresentanza comunista 
alia Camera e a riusdre in 
questo incredibile risultato: 
il PCF, che con la legge pro
portionate avrebbe 100 depu
tati, con la legge maggiorita-
ria in due turni ne ha sol
tanto 33. I gollisti e gli ap
parentati che con la propor
tionate avrebbero 204 deputa
ti, ne hanno, con la low 
«legge truffan, 358. 

Come spiegare allora che i 
gollisti, giunti alia vigilia del
la consultazione elettorale, te
mono la sconfitta, nonostan-
te questo poderoso strumen-
to di difesa che e la legge 
elettorale maggioritaria? Co
me spiegare eke • Pompidou 
abbia fatto ricorso al ricatto 
di nuove elezioni in caso di 
vittoria delle sinistre? E che 
dire della violenta campagna 
anticomunista scatenata dal-
la maggioranza nonostante 
che la tegge elettorale mag
gioritaria sia favorevole so
prattutto ai gollisti? 

Prima di ogni altra cosa 
bisogna pensare che esiste in 
Francia, proprio per colpa di 
questa legge elettorale goUt-
sta, un permanente squilibrio 
tra vita politica parlamenta-
re e vita politica reale. E" ve
ro che i gollisti hanno la mag
gioranza assoluta dei seggi, 
ma e anche vero che questa 
maggioranza assoluta parla-
mentare non corrisponde a 
un'analoga maggioranza nel 
paese. I gollisti hanno pota
to, fin qui, dominare il por
tamento, trasformare Vassem-
blea nazionale in una a ca
mera di regMrazione » di tut
te le loro scelte politiche, eco-
nomiche e sociali ignorando 
un'opposizione che, numeri-
camente ridotta, non poteva 
in alcun modo frenare U lo
ro • autoritarismo, ma non 
hanno potuto modificare la 
realta politica del paese, dot 
I'esistenza di un'opposizione 
reale al goUismo che, sia pu
re dispersa in correnU spes-
so antagoniste, rappresenta 
pur sempre piu della meta 
della popolazione. 

IUusi dalla loro schiacdan-
te maggioranza parlamenta-
re, i gollisti sono portati a 
dimenticare che questa mag
gioranza non ha un riscontro 
effettivo nel paese e prendo-
no dolorosamente coscienza 
di questo squilibrio nel mo
mento in cui una consulta
zione elettorale permette alia 
opposizione popolare di espri-
mersi direttamente e non piu 
attraverso una rappresentan
za parlamentare falsata dalla 
legge elettorale. 

Non va dimenticato, inol-
tre, che gli scandali degli ul
timi tre anni, U vertiginoso 
aumento del costo della vita, 
una espansione economica i 
cui frutti sono andati in mag
gior parte al grande capitate, 
hanno dilatato questa oppo
sizione a frange non trascu-
rabili dell'etettorato che da 
quindici anni appoggiava la 
esperienza gollista, a qud « pa-
trioti smceriv — come li ha 
definiti Marchais — chs ave
vano creduto nei programmi 
di giusttzia sociale e di gran
dezza nazionale sostenuti dal 
generale De Gaulle. 

B qui si innestano altri 
due motivi, non meno impor-

• tanti dei primi, sul quali ab> 
biamo gia avuto ocoasione di 

soffermarci in - passato, ma 
che e bene ricordare alia vi
gilia delle elezioni: da una 
parte la scomparsa del gene
rale De Gaulle che,' col suo 
prestigio e la sua personaU-
ta, aveva fornito una coper-
tura nazionale a tutte le scel
te del gollismo; dall'altra la 
lenta rinasdta delle sinistre 
dopo il regresso del 1968, il 
loro faticoso riavvidnamen-
to e finalmente la conclusio-
ne del contratto di legislatu-
ra tra socialisti e comunisti 
sulla base di un «program-
ma comune di governo» che 
e diventato, per la prima vol-
ta dopo quindici anni, una 
concreta alternativa al gol
lismo. 

Dalla somma di questi fat
ten nasce la paura della 
maggioranza, qui mette radi
ce il ricatto pompiduiano e 
qui trova una sua spiegazio-
ne la forsennata campagna 
anticomunista inventata co
me possibile argine al mal-
contento popolare, come ten
tativo di arenverser la va-
peur-a e di bloccare un pro
cesso di ripensamento in cor
so tra I'opinione francese. -

Che cosa hanno infatti soo-
perto gli analisti del regime 
messi al lavoro suite previsio-
ni elettorali? Hanno scoper-
to che nel 1968 i gollisti ave
vano arraffato almeno una 
cinquantina di seggi per po-
che migliaia, a volte per po-
che decine o centinaia, di vo
ti; sicchi domani sarebbe suf-
ficiente, in quelle circoscrizio
ni, uno spostamento di uno 
o due punti in favore delle 
sinistre per privare i gollisti 
di questi 50 seggi e della mag
gioranza assoluta alia Came
ra. Ed hanno scoperto che 
uno spostamento leggermen-
te superiore sul piano nazio
nale potrebbe far perdere al
ia coalizione governativa non • 
piu 50 seggi soltanto, ma 70 
o 80. E questo nonostante ta 
legge truffa. 

II peso 
delPopposizione 

In breve, non solo i golli
sti rischiano di perdere < la 
maggioranza assoluta — il 
che sarebbe gia un risultato 
clamoroso — ma tutta Vnt-
tuale coalizione governativa 
pub avere bisogno, dopo I'll 
marzo, dei centristi di Servan 
Schreiber per pqter formnre 
una nuova maggioranza. Sen
za contare che uno slittamen-
to piu consistente a sinistra 
del corpo elettorale finireb-
be per far scattare la legge 
truffa contro i suoi stessi au-
tori e per determinare la vit
toria delle sinistre. •__ 

Dopo aver ignorato per tut
ti questi anni la presenza met 
comunisti e dei socialisti al
ia Camera, i gollisti tornano 
dunque a temere I'opposizio-
ne di sinistra per quello ch* 
essa rappresenta veramente 
nel paese: perchi, con i lo
ro quattro milioni e mezzo 
di eldtori che possono au-
mentare considerevolmente in 
un dima diverso da queVo 
del 1968 e nelle condizioni, 
nuove per la sinistra, in cui 
si votera domani, i comuni
sti restano la forza piu impor
tante e piu attiva d'opposizto-
ne al goUismo; perchi i so-
dalisti, vinta la loro antica 
vocazione centrista, sono ri-
diventati un polo di attra-
zione per tanta parte delta 
piccola e media borghesia che 
la divisione delle sinistre e 
il mito degoUiano aveva spin-
to nelle braccia del gollismo. 

-' Come minimo, insomma, do
menica i gollisti rischiano dt 
perdere il monopolio del po
tere da essi detenuto per quin-
did anni. E non e poco per 
dire Vattesa che regno, in 
Francia e altrove, per queste 
elezioni tuttavia falsate, non 
bisogna dimenticarlo, da una 
legge elettorale tra le piu an-
tidemocratiche dl tutte quel
le esistenti in Europa. 

. Augusto PancakR 
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