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Un fascicolo di « Nuovi Argomenti» 

ESTREMISMO 
E POLITICA 

Domande e risposte (con licenza di divagazione) intorno a un fenomeno 
che richiede di essere analizzato entro un quadro storico determinato 

Le risposte di politici e 
intellcttuali a un gruppo di 
domande sull'estremismo a-
vanzate da Nuovi Argomenti 
(N. 31, gennaio-febbraio) of-
frono tutto lo spazio per ri-
flettere su un tenia attuale. 
La prima riflessione e sulla 
difficolta di definire un fe
nomeno politico se, tentan-
do di trasferirlo fuori della 
storia politica, lo si trasfor-
ma in un quid vagamente 
etico-letterario, molto con-
fuso. I /arbitr io definitorio, 
quasi una volutta, si sbizzar-
risce in questo caso sui ver
santi piu diversi; l'esteti-
smo, il romantieismo, il fu-
turismo, 1'esistenzialismo, lo 
hippismo. Gettato nel gene-
rico mare della « crisi con-
temporanea», 1'estremismo 
si rigonfia, assume conno-
tati da incubo. La notte in 
cui si aggira questo fanta-
sma (ma non si tratta del 
< fantasma che si aggira per 
1'Europa», quello e un al* 
tro) finisce per diventare la 
notte in cui tutti i gatti so-
no grigi. 

II fascicolo di Nuovi Ar
gomenti, ed e il suo merito, 
vuole con t r ibu te a dissipa-
re alcuni veli di questa equi-
voca notte. La scelta del 

' questionario lascia ampio 
margine alio sbrigliarsi di 
accostamenti e divagazioni. 
L'estremismo, nel questiona
rio, puo essere di destra o 
di sinistra, ideologico o tem-
peramentale, violento e non 
violento, anagrafico, morali-
stico, religioso (con puntate 
nell'Islam, nel puritanesimo, 
«, chissa in base a quali da-
ti religiosi, nello «stalini-
smo »). 

Di tale larga licenza di di-
vagare vi e chi abusa per 
prendere fischi per fiaschi. 
E ' il caso di Francesco Leo-
netti, per esempio, del cui 
intervento basti dire che ha 
inizio con la seguente auli-
ca sentenza: « L'estremismo 
e stato inventato dalla dire-
zione centrista del PCI ». Vi 
risparmiamo il resto. Mo-
menti di ambiguita lettera-
ria nel definire un fatto po
litico sociale preciso non 
mancano in altri interventi. 
I piu approfonditi, sembra-
no quelli di Calvino, Piove-
ne, Furio Colombo. Ma nel 
complesso, giornalisti e let-
terati, sembrano partire dal-
l'assunto di una sorta di pri-
mato sia pure distorto o di 
« idee sbilenche » (Piovene), 
di un fenomeno che, osser-
viamo, e definibile « estre-
mistico > proprio in quanto 
accessorio, subalterno. 

Privilegio 
culturale 

A letlura ultimata del fa
scicolo (nel quale due sol-
tanto sono i politici interro-
gati, Amendola e Giolitti) 
torna ad emergere la sensa-
zione che, fuori del suo qua
dro naturalc — la storia po
litica — I'eslremismo puo 
divenire l'abito della festa 
proibita per un ccrto tipo 
di intellettualc, cattolico o 
vagamente « marxiano ». Nel 
caso migliore, — e ci sem-
bra il caso dominante in 
questo fascicolo — si ha la 
impressione che loccare l'e-
stremismo per alcuni sia una 
sorta di redenzione. 

Ma la lettura di Nuovi Ar
gomenti, se non altro per in-
duzione, porta a riflettere 
anche sull'adozione dell'c-
stremismo come attivita ter-
ziaria da parte di gruppi o 
individui i quali, non dLspo-
sti a pagare i severi prezzi 
che la politica di massa ri
chiede, non rinunciano tut-
tavia al privilegio culturale 
che il primato della politica 
concede: e dunque « fan no 
politica > (o credono di far-
la), contentandosi anche di 
non uscirc dal confine dcl-
le elites e procedendo per 
negazione, grandi rifiuti 
(vcrbali), bei gesti. 

A questo tipo di attivita 
terziaria appartiene, per e-
sempio, lo sviluppo dell'ipo-
tesi politico-lettcraria del 
« tutto e subito », consacra-
ta in un romanzo con que
sto titolo di Nanni Balcstri-
ni, i cui spiffcri aleggiano 
dietro alcuni intcrventi su 
questo numero di Nuovi Ar
gomenti. La -vischiosita di 
tale ipotesi, al di la del suo 
fallimento politico, si spie-
ga. Se la tcsi del « tutto c 
subito >, politicamcntc idio
ts , e il conlrario csatto del 
mctodo politico che, da Pc-
nc le a Castro, e sempre con-
sistito nell'« arte del possi
bile », c cvidente che alcuni, 
estraniati dal movimcnlo po
litico reale che \ ivc di que
sto mctodo, non rinunciano 
a slrumentalizzare le tappe 
• i sussulti del movimento, 

adottano come obiettivo im-
mediato I'ideale finale (sem
pre « t rad i to>) e additano 
tutti gli altri obiettivi immc-
•Uati, e quindi intermedi, 
•Sino ciarpame moderato. 

Pieme+e:: obbligatoria di 

questo « far politica » estre-
mistico, e la rinuncia al me-
todo dello storicismo marxi-
sta, il tuffo nel piu sospet-
to attualismo, il distacco tra 
il sociale e il politico. Ne ri-
sulta un quadro adialettico 
e manicheo, tcnuto assieme 
dal cemento di un nuovo ce-
rimoniale, con le sue formu-
le d'obbligo, il « nonconfor-
m is mo », il < dissenso », la 
« rabbia » e perfino (secon-
do alcune recenti confessio-
ni di Fortini) la «dispera-
zione ». 

Orto di queste efflorescen-
ze non e mai la classe ope-
raia storicamente data (in 
Italia, come in URSS, come 
in Cina) ma « la classe » in 
se: e talmente contralfatta, 
a tavolino, da divenire irri-
conoscibile, — come nel li-
bro di Balcstrini, per esem
pio — con connotati anti-
contadini, luddisti, e perfi
no frivolmente delinquen-
ziali, da « lumpen ». Ma il 
vero estremista degli anni 70 
non si distingue sul terreno 
di classe ma su quello del 
comportamento. Per la teo-
rica « gruppuscolare » il da-
to unificante, quasi un'Ani-
ma, e la « cattiveria ». Na-
scono da questa posizione, e 
basterebbe chiedere l'elen-
co a limberto Eco, le piu 
incredibili parentele, lette-
rario-politiche: « Franti Tin-
fame » del libro Cuore nasce 
De Sade e procreera Raspu
tin, Majakovskij puo essere 
cugino di Drieu la Rochelle, 
Davide Lazzaretti cognato di 
Gandhi e il Pope Gapone bi-
snonno di Mario Capanna. 
Un pasticcio. Ma quel che 
conta e che sia un pasticcio 
« violento », satanico, pro-
iettato non sul terreno della 
lotta di classe, ma sul ter
reno della lotta contro il 
Potere, visto in termini anar-
chico- qualunquistici come 
sempre eguale a se stesso, 
mediatore, burocratico, non 
estremista e, quindi, senza 
spirito. Ed e proprio qui, a 
una sgangherata concezione 
spiritualistica della storia, 
che approda I'estremismo 
metapolitico dei nostri gior-
ni. Non e'e da meravigliarsi 
che la classe operaia, che 
non e spiritualista ma vive 
una sua concezione materia-
Iistica della storia, gli chiu-
da inesorabilmente la porta 
in faccia. 

Se la direzione di Nuovi 
Argomenti ha fatto bene a 
gettare domande alia rinfu-
sa, permettendo la fuoriu-
scita di molti umori, hanno 
fatto benissimo Giorgio A-
mendola e Antonio Giolitti 
a rimcttere il discorso sui 
binari della politica: e a 
premettere ai Ioro intcrven
ti che lo scontro di cui si 
parla non e fra estrcmismo 
e modcratisny) ma fra estre-
mismo e politica. 

DaU'estremismo come ri-
fiuto della politica possono 
nascere molte cose, non la 
rivoluzione politica. Puo na
scere la poesia, ad esempio: 
e, forse, a questo proposito 
e anche inutile domandarsi 
— con Nuovi Argomenti — 
se la poesia e estremista. Se 
la domanda intende porre il 
problema se la poesia, il pen
sion), 1'arte debbano segui-
re i ritmi, le cadenze, le svol-
te imposte dalla vicenda po
litica, la risposta — almcno 
per noi — e chiara c asse-
verativa di una assoluta au-
tonomia della riccrca, fino 
alia ipotesi di una non re
sponsabilita politica dell'ar-
te. Ma se forse e inutile in-
terrogarsi se 1'attivita poe-
tica e estremista e valido 
chiedersi se 1'attivita politi
ca possa mai esserlo. Una 
distinzionc, a questo propo
sito, va fatta, se non si vuo
le che il termine politica e 
il termine poesia si equival-
gano, in una disperata e im-
proponibile riccrca di asso-
lute coincidenze. 

Responsabilita 
nelle scelte 

N'cl nostro secolo nulla di 
piu estremo c di meno c-
strcmislico si c conosciuto 
della Ri\oluzionc di Ottohre. 
Lenin che sceglic la data 
della insurrczionc compie 
un atto di responsabilita po
litica universale, non una 
rottura estremistica subal-
terna. Richiamarc, dunque, 
sulla politica it peso del 
termine « responsabilita >, 
vuol dire invocare i diritti 
della tattica. barricarsi die
tro alibi moderati « inventa-
li dalla direzione centrista 
del PCI »? La disputa sul-
I' estrcmismo come scelta 
politica subaltcrna ed erra
ta (e anche come « compor
tamento » intellettualc pic-
colo-borghesc) e ben piu 
antica del PCI; basti rifarsi 
non al solo saggio di Lenin 
sull'estremismo «infantile», 
ma risalirc ai giudizi di 
Marx su Bakunin, di En-
gels sui comunardi blanqui-
sti. Ma non si tratta solo di 

verificare le false generali
ty rivoluzionarie deU'estre-
mismo in base ad antiche di
spute (la piu vicina e at
tuale, italiana, resta quella 
di Gramsci sul « determini-
smo eeonomico» degli e-
stremisti, presi « nella con-
vinziono ferrea che esistano 
per lo sviluppo storico leg-
gi obiettivo dello stesso ca-
rattero delle leggi natura-
li »). Ricollegandosi a que
sto filone, ed esemplifican-
do con notizie sulla discus-
sione sul terrorismo avvenu-
ta fra i comunisti nel 1927, 
in pieno fascismo, Giorgio 
Amendola nega, e giusta-
mente, che la « violenza » 
sia una condizionc esisteu-
ziale, un emblema nobiliare 
dei giovani in quanto tali. 
La gioventu come violenza 
e mitologia barbarica, isti-
tuzionalizzata dal fascismo, 
negata radicalmente dal pen-
siero socialista, e non solo 
dal suo filone umanitario. 
E* il leninismo a considera-
re l'uso della violenza un 
momento, collettivo e di 
massa, della- lotta di classe, 
rifiutandone seccamente la 
mistica nichilista, individua-

le, « giovanile ». 

La lotta 
di massa 

Amendola ricorda che, la 
« violenza », come lotta ar-
niata, fu scelta politica co-
munista, nel 1943, quindici 
anni dopo che i giovani co
munisti del 1927 l'avevano 
rifiutata come terrorismo, 
contro il fascismo. Si puo 
osservare dunque che quei 
giovani comunisti che nel 
1927 rifiutarono la sugge
st ione del terrorismo contro 
il regime e poi, da anziani, 
promossero la lotta armata 
nel 1943, non furono mode
rati nel 1927 e non furono 
estremisli nel 1943. Furono, 
in entrambi i casi, rivoluzio-
nari, seppero collocarsi fuo
ri da schemi «comporta-
mentali », sul terreno della 
valutazione politica di mas
sa. II discorso e valido an
che per l'oggi immediato, 
quando il problema di lot-
tare politicamente su basi 
di massa (e con mezzi poli
tici a disposizione certo piu 
numerosi ed efTicaci che nel 
1927) 6 il tenia all'ordine 
del giorno, per modificare i 
motivi del consenso devia-
to che spinge masse impor-
tanti non solo attorno alia 
DC ma perfino, in determi
nate condizioni, attorno al 
MSI. 

Sotto diversi aspetti, dun
que, il fascicolo di Nuovi 
Argomenti reca un contri
bute positivo. Anche nel 
chiarire la dilferenza strut-
turale fra Testremismo poli
tico che si manifesta ai mar-
gini dell'azione della classe 
operaia e i fenomeni di 
squadrismo fascista. Prcsso-
che unanimi risultano i pa-
reri sulla necessita di tenc-
re separati rigorosamente 
questi due dati, non confon-
dibili. Di qui il consolidar-
si di una opinione, espressa 
da Pasolini: Testrcmismo e 
derivazione, per noi aber-
rante e deviante, dell'ideo-
logia e della prassi sociali
sta di piu di un secolo: lo 
squadrismo e, al contrario, 
non deviante ma funzionalc 
alia propria idcologia di con-
scrvazione, il fascismo. Ed 
e questa sua funzionalita che 
non lo rende rinnegabile, 
se non strumcntalmente, dal 
movimento fascista. Si trat
ta, come si vede, di un chia-
rimento piu che mai indi-
spcnsabile oggi nel momen
to in cui si incrinano le teo-
rie sugli «opposti estremi-
smi >, utili soltanto alia pro
paganda dei conserva.tori e 
dei reazionari. 

Maurizio Ferrara 

P. S. In questo numero di 
Nuovi Argomenti. Pier Paolo 
Pasolini seme un allraentis 
stmo prologo. un «quadro 
umormtico ». nel quale si trac-
aa uno schema dei rapporti 

I tra le forte culluralt, lacera 
tc o umftcate dall'estremi-
smo, classi/icandole in Ate-
mest (la generazione della 
Resistenza), Salamim (i fra-
telli mmort, o figli. degli Ale-
niesit. Lacedemoni (i giovani 
della contestazionet. IM con 
clusione & tetra: vmceranno 
i Salamim. « portatori dei va-
tori delta nuova borghesia 
molto avanzata coperti dal 
marxismo ». Non enlnamo 
nel merito delta ncenda cul
turale e dei reciproci massa-
cri fra Atemesi, Salamim e 
Lacedemoni. Vorremmo pero 
contestare carallere di auten 
licita al « marxismo » salami 
no se esso, come afferma Pa 
soltni. serve essenzialmentc a 
procurare «la radicate tra-
sformazionc della umanita in 
borghesia». Qui non ci sia-
mo. Se il marxismo t salami-
no, certamente potra produr-
re varie cose, anche borghe
sia. Ma allora perchd onorar-
lo del nome di marxismo, che 
6 una cosa seria e non pro
duce borghesia, per quanto 
avanzata? 

LA DC VERSO IL CONGRESSO 

H IMA MA6GDUNZA 
Moro torna mediatore tra le correnti di sinistra e gli altri gruppi - Andreotti e disceso dal 
cavallo che aveva cavalcato a Sora - La sconfitta del « quorum » e il declino della segre-
teria Forlani - La tensione tra fanfaniani e dorotei - « Taglio delle ali» o scelta politica? 

IL PIU ALTO DEL MONDO 

CHICAGO — II piu alto edificio del mondo sta per essere completato. E' un grattacielo di 435 
metri che con I'antenna TV supera la quota dei 500 metri e che e suddiviso in 110 piani. En-
trera in funzione entro il 1974. II costo globale della < torre > e di 150 milioni di dollari 

UNGHERIA: IL RUOLO DEL SINDACATO 

NEL NUOVO MECCANISMO ECONOMICO 

IL SALARIO A CSEPEL 
Come si e giunti all'approvazione di un piano di aumenfi per gli operai del grande 
complesso siderurgico-meccanico • II dibaffito si sposfa ora sulla riduzione dei costi di 
produzione - II problema della riorganizzazione delle aziende scarsamenfe produftive 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST, maggio. 

Ci sono voluti quasi due me-
si di discussioni perche i 23 
mila operai del grande com
plesso siderurgico - meccanico 
di Csepel definisr-ero insieme 
alia direzione. al sindacato e 
alle organizzazioni di partito 
il piano degli aumenti sala-
riali. Due mesi di discussio-
ni intense, spesso accese al 
termine delle quali e stato 
trovato un accordo che ha 
soddLsfatto tutti. 

Come e noto il govemo. su 
proposta del CC del partito, 
aveva deciso alia fine dell'an-
no pa.s.sato un aumento sala-
riale straordinario agli operai 

i della grande industria che 
erano rimasti indietro rispet-

I to ad altri settori industriali 
(piccole e medie aziende. coo
perative. ecc.) e soprattutto ri-
spetto ai contadini. L'aumen-
to oscillante tra il 10 e il J 
14 e stato sostenuto in par
te dallo Stato (8°rO e in par
te dalle aziende. II compito 
che i lavoratori della grande 
industria si sono trovati di 
fronte e stato quello di di-
stnbuire gli aumenti privile-
giando il Iavoro piu qualifi-
cato, il Iavoro piu duro. so
prattutto quello dei tumlsti. 
ed I! Iavoro femminile. 

A Csepel si e cominciato 
a prcparare il progetto sala-
nale dopo le teste di capo 
d'anno. Un pnmo progetto 6 
stato preparato dalla direzio
ne e dal sindacato. Su que
sto hanno discusso i 16 con-
sigli sindacaii del complesso 
e le organizzazioni del parti
to e della federazione giova
nile Quindi e stata la volta 
dei seimila attivisti sindacali. 
Le proposte sono state poi 
sottoposte alle assemblee di 
reparto. Le dlscussioni sono 
state vivacLssime soprattutto 
sugli incentivi di produzione. 
II progetto definitivo 6 stato 
infine sottoposto alia appro-
vazione dei 23 mila operai. 
La grande maggioranza ria ap-
provato, n sono stati i voti 
con tra ri. 

Gennaio e febbraio sono sta
ti mesi di intense discusslonl 
in tutto il paese, poiche gli 
aumenti salartall lnteressano 
un mil ione e trecentomlla ope
rai. II senso di questa vast* 
consultation* va oltra U fat

to immediato, per altro im-
portantissimo. dell'aumento sa-
lariale, per investire la piO ara-
pia questione della dialettica J 
sociale che il Nuovo Mecca-
nismo Eeonomico ha intro-
dotto nella realta ungherese. 
La crescente autonomia attrl-
buita alle aziende sollecita in-
fatti un ruolo autonomo del 
sindacato, una maggiore par- i 
tecipazione dei lavoratori alle . 
decisioni. 

Quando il Nuovo Meccani- : 
smo Eeonomico fu introdot- ' 
to. nel 1968. fu anche deciso ! 
che il sindacato avrebbe do- ' 
vuto modificare il suo ruo- j 
lo: furono cosi tolti al sin- . 
dacato impegni di carattere I 
statale, gli fu attribuito il « di-
ritto di veto» sulle decisio
ni delle direzioni aziendali. fu 
introdotta la contrattazione 
collettiva periodica. II resto. 
avrebbe dovuto dirlo lo svi
luppo sociale reale. compitl 
nuovi sarebbero sorti da pro-
blemi nuovi. E problemi nuo
vi ne sono sorti in abbon 
danza. Uno di questi si e po-
sto proprio in consesuenza de
gli aumenti salariali. 

L'azienda Csepel. per esem
pio, per fare fronte agli au
menti salariali. dovra ridur-
re di 100 milioni di fiorini 
all'anno i suoi costi di pro
duzione Se p^r up. vcr-o l'au 
mento salariale determinando 
un fatto nuovo nella realta 
ungherefe. rappresenta uno j 
stimolo alia riduzione dei co
sti di produzione e aU'aumen 
to delta produttivita. cioe alia 
efficienza aziendale. dalTaltra 
apre il problema. per il sin
dacato. di difendere gli ope
ra! da un possibile tentativo 
della direzione di aumentare 
I ritmi di produzione e vani-
ficare gli aumenti stessi. 

Si e aperta cosi a Csepel. 
come in quasi tutte le azien
de interessate. una trattativa 
sul come ridurre i costi di 
produzione Nel caso concreto 
di Csepel. per esempio. I sin-
dacati hanno constatato che 
la moderna tecnologia e uti-
lizzata solo al 70%, e hanno 
proposto che venga portata al 
90°-i; che i macchinari han
no una utilizzazlone media di 
sei ore al giorno, ed hanno 
proposto che attraverso una 
riorganizzazione dei turn! que
sta media venga portata a 
I S o n 

Recentemente il Consiglio 
centrale dei sindacati ha aper-
to una fase di riflessione su 
quest! problemi con una in-
tcressante relazione del segre-
tario genera le Sandor Gaspar 
sui due temi focali: il sinda
cato come organizzazione di 
interesse dei salariati e come 
organizzazione interamente 
partecipe della costruzione del 
sociaiismo. Sara interessante 
seguire gli sviluppi del di-
battito anche perche da que
sto punto di vista si sono gia 
determinati alcuni contrasti 
tra sindacato e govemo. 

Un esempio tipico e la vi
cenda della fabbrica di trat-
tori Stella rossa. II govemo 
intendeva chiuderla perche 
improduttiva. II sindacato si 
era opposto ed era riuscito 
a procrastinare la smobihta-
zione. Aveva cosi difeso gli 
interessi degli operai, ma con-
temporaneamentc imposto al
io Stato socialista una perdi-
ta di somme enormi. Oggi si 
e giunti ad una soluzione: la 
fabbnea e stata riorganizza-
ta e collcgata ad una grande 
industria di Gj-or per la qua
le produrra parti staccate di 
camion. Una parte degli ope
rai frequentera a spese della 
azienda un corso di riquali-
ficazione professionale e con-
tinuera a lavorare nel vec-
ch:o stabilimento. altri han
no prefcrito camb:are .r/ienda 

La vicenda si e iasomma 
risolta nel migliore dei mo
di. con eonsistcnti vantaggi 
economici per i lavoratori. ma 
resta emblematica di una si-
tuazione nuova e per certi ver-
si contraddittona a cui il sin
dacato non nesce sempre ad 
adeguarst con tempestivita. 

I problem. per6 urgono. fat
ti nuovi si verificano ogni 
giomo e al sindacato. come 
a tutte le altre component! 
della societa si richiede una 
sempre maggiore capacita di 
Tare per tempo le scelte op
portune. La vicenda della fab
brica di trattori Stella rossa 
e per certi vers! un caso li-
mite, ma gia sono sul tappe-
to i problemi di 6 grandi e 
di 50 medie aziende scarsa-
mente produttive per le qua
li lo Stato ha posto il pro
blema di una urgente rior
ganizzazione. 

Guide Bimbi 

La DC appare come ripie-
gata su se stessa, tutta pre-
sa dalle sue lotte interne. Nel
le polemiche tra i sostenitori 
delle varie correnti, e diffici
le che in questi giorni I'accen-
to cada sui difficili problemi 
del Paese. su quelle gran
di question! the ben a ragio-
ne potrebbero essere chiama-
te materia di sirategia poli
tica. K questo accade proprio 
(tra, quando vi e un biso-
gno urgente di decisioni, e 
quando non e'e da altendere 
pill nulla di tutto cid che nei 
mesi scorsi ha alimentato (piu 
i) meno artificiosamente) i 
traccheggiamenti e i rhu'ii. 
I risultati delle assemblee di 
sezione e dei congressi reg'io-
nali della DC hanno fissato 
in pochi numeri i rapporti di 
forza interni al Partito: le 
percentuaU delle correnti so
no state omologate ufficial-
mente; i nomi dei delegati 
al Congresso nazionale si 
conoscono tutti. E dunque? 
Nella sostanza. si pud dire 
che tutte le queslioni si sono 
ridutle ora a una sola: in 
quale maniera la DC prende-
ra atto dello sfaldamento del 
govemo con i liberali e della 
caduta di tutte le ipotesi che 
ne costituivano il piedistallo 
politico. In linguaggio diplo
mat ico, lo stesso senatore Fan-
fani ha ammesso domenica 
scorsa a Firenze che, con I'at-
tuale gabinetto, non si e ve-
rificato « l'atteso superamento 
delle (lifricolta ». e di conse-
guenza e « rinato il problema 
di riaprire un dialogo per ac-
certare le possibility di mi-
gliorare le prospeltive di suc-
cesso ». 

Nei congressi regionali de-
mocristiani soltanto gli an-
dreottiani di piu slretta os-
servanza hanno sostenuto la 
validita della prospeltiva di 
centro destra. E non senza 
impacciati aggiustamenti di ti
ro. I tempi del discorso di So
ra di Andreotti e dell'arrogan-
te sfida co la mia politica, 
o elezioni anticipate s>, i richia-
mi fragorosi al 18 aprile 1948 
e a un non chiaramente de-
finito < .spirito del 7 maggio 
1972 x, appaiono ora in una 
luce abbastanza remota. IJO 

on. Andreotti e sceso dal ca
vallo sul quale era salito nel 
momento di piu acuta scontro 
congressuale e si e degnato 
di prendere in considerazio-
ne, con la sua ultima inter-
vista, Veventualiia di una 
prossima crisi del centro de
stra. Ma forse, ancor prima 
del govemo, e attualmente in 
discussione Vassetto interno 
democristiano, e quindi la 
questione della maggioranza 
che deve guidare il Partito, 
e quella della stessa segre-
teria politica. In cid si ri-
flette, oltre al momento estre-
mamente crilico, anche un ri-
pensamento della esperienza 
degli ullimi anni. 

Si sente dire spesso che i 
mali della DC possono essere 
tutti riassunti nel fraziona-
mento in correnti. Questo, an-
zi, e diventato un luogo co-
mune. Ma e pensabile una DC 
non divisa in correnti? Evi-
dentemente no. Ogni conce
zione tendente a progettare a 
tavolino nuovi codici della vi
ta interna democristiana e 
nuove mappe del complesso 
panorama delle sue forze — 
scambiando talvolta gli effet-
ti per le cause di certi fe
nomeni — risente evidente-
mente dello schematismo tipi
co di una.« politologia » in vo-
ga. Dovrebbe pur insegnare 
qualcosa la disgraziata vicen
da del « quorum >. Questo ar-
tificio statutario era stato pro-
geltato nella DC (ma con il 
contributo di una schiera di 
propagandist esterni, che ave-
rano riempito colonne e co-
lonne sui giornali!) con lo 
scopo dichiarato di costringe-
re alcuni settori democristia-
ni a una unificazione coatta 
e di releyare altri nel ghetto 
dell'isolamento ma e stato ah-
bandonato poi senza che aves-
se aruto applicazione una sola 
volta. Con il suo tramonto, e 
cominciato il tramonto della 
segreteria Forlani. 

II problema tocca da vicino 
anche il presente tracaglio 
congressuale. Come e possi
bile formare una maggioran
za nella DC? Usando il gergo 
corrente nella cucina dello 
« Scudo crociato», qualcuno 
dice che occorre procedere 
con il sistema del * taglio 
delle ali >: una sforbiciata 
a destra e una a sinistra, con 
il fine di ritagliare un ampio 
corpo maggioritario centrale 
(Andreotti — che questo ger
go lo intende benissimo — sta 
facendo di tutto per evitarc 
di rimanere ancora sulla pun-
ta di quella ala destra che 
polrebbe evenlualmente esse 
re recisa...). Cid corrisponde 
a una tecnica sperimentata 
piii volte, con risultati alter-
ni. L'esperienza degli anni che 
corrono dal 1968-1969 ad oggi 
(elezioni politiche, Congresso 
dc, segreteria Forlani) con-
ferma tuttavia che non si trat
ta di questione di tecnica, os-
sia di dosaggio correntizio abi-
le fin che si vuole. L'ultimo 
quittquenmo ha vitto la DC 

incapace di indicare una rea
le via di uscita alia crisi del 
centro sinistra: da qui sono 
derivati tutti i contraccolpi 
politici. anche nella sfera del
la tnta interna dello «Scudo 
crociato». Senza una strate-
gia solida, era certamente im-
possibile affrontare con roe* 
renza il problema delle rifor-
me al riparo dei soprassal-
ti conservatori e reazionari 
(periodo dei binomi Forlani-
Humor e Forlani Colombo); a 
maggior ragione, il successivo 
sbandamento a destra (bino-
mio Forlani Andreotti) non po 
leva che portare a esiti di-
sastrosi. In ogni caso, cid che 
6 emerso e Vassenza di un 
disegno politico chiaro. 

De Gasperi, e quindi Fan-
fani, e infine Moro — questo 
ultimo nel decennio del cen
tro sinistra — riuscirono sen
za dubbio a guidare la DC 
esercitando la low egemonia 
politica su vasti settori del 
Partito. Negli ultimi anni, tut
to questo e mancato. Nessuna 
personalita e emersa in modo 
indiscusso; nessuna linea ha 
avuta stabilmente il soprav-
vento. E in tal modo lo « Scu
do crociato » e apparso, e ap
pare esposto a tutti i colpi di 
Ventura. Quasi per supplire a 
questo vuoto strategico, in un 
certo momento prese I'avvw 
I'ambiguo discorso generazio-
nale di San Gencsio: largo 
ai quaranta cinquantenni al 
posto dei gia piovati « caval-
li di razza ». L'on. Forlani ne 
ha riparlato anche nei gior
ni scorsi. Intervistato dal 
Corriere d'informa/.ione. egli 
ha ammesso che < la DC e 
vecchia. va cristallizzr.ndosi ». 
E' troppo che governa inin-
terrottamente, e, «per ovvie 
ragioni », 710/1 pud abbandona-
re il potere: « e tutto a nostro 
danno — moslra di credere 
Vattuale segretario dc — per
che un certo periodo passato 
all'opposizione riuscirebbe uti
le. servirebbe ai ripensamenti 
agli esami di coscienza. alia 
eliminazione degli uomini in-
vecchiati, polverosi ». 

Di polvere, e vero, se ne e 
posata molla anche sui mec-
canismi di certe correnti (si 
pensi soltanto alia vivacita di 
un tempo dei f anf aniani in
torno ad alcuni problemi del
la politica intemazionale e ad 
alcune questioni di riforma, e 
la si confronti all'opaco an-
dazzo degli anni della «cen-
tralita x>). Fondamentalmente, 
pero la scelta che la DC si 
trova di fronte e vulitica, non 
d'allro genere. Si tratta di 
stabilire chi, e come, eser-
citera Vopera di direzione del 
Partito. Finora, Vunico atto di 
concreto riavvicinamento tra 
le correnti e stato il ritorno 
di Taviani, tra i dorotei: co
sa che ha fortemente irrita-
to i fanfaniani. 

Da soli, i dorotei di Ru
mor e Piccoli e i fanfaniani 
non bastano a costituire la 
nuova maggioranza: essi ar-
rivano insieme al 52.6 per cen
to dei voti congressuali, men-
tre per fare scattare il pre-
mio previslo per il c Iisfo-
ne» maggioritario (died per 
cento di seggi in piu nel Con
siglio nazionale) occorrerebbe 
superare il 5-f per cento. An
che dal punto di vista delle 
cifre, e necessario quindi Vap-
porto di altre forze. Politica
mente. in ogni caso. e incon-
cepibile una maggioranza ri-
stretta. Lo sconsiglia la deli-
catezza del momento, e lo 
rende praticamente impossibi-

le il successo congressuale e 
politico delle sinistre dc Mo
ro. la Base e «Forze Nuo
ve » sfiorano insieme il 30 
per cento, nonostante la pe-
santezza dell'altacco che han
no dovuto subire. Con una 
punta di orgoglio, possono ben 
dire di avere visto meglio 
di altri i pericoli della svolta 
a destra. 11 basista on. Gra-
nelli, ha rilevato che il tem
po dei « tagli delle ali >, ope-
rali per permettere alia DC 
di stare ferma, e finito: c la 
scelta a destra o a sinistra 
per dar vita nella DC a una 
qualificata e salda maggioran
za — ha detto ancora — e 
ormai un incomodo interroga 
tivo che r-on risparmia nem-
nieno gli uomini disponibili 
per tutte le stagioni >. 

Nel vortice degli incontri di 
questi giorni, e emerso che 
Moro — dopo parecchi anni 
— e tomato a svolgere un 
ruolo di mediatore: tra le si
nistre e gli altri gruppi. in-
nanzitutto; e quindi tra i * lea
ders » di maggiore spicco. Ha 
parlato prima con Fanfani (e 
la notizia e stata presentata 
con il sapore delle cose sen-
sazionali), poi con Andreotti e 
Rumor. E' chiaro che sono in 
discussione prima di tutto le 
poll rone di presidente del Con 
siglio e di segretario del Par
tito. Secondo le voci che ven 
gono raccolte, gli organigram 
mi. le progettate distribuzio 
ni dei posti, mutano di mo 
mento in momento, a secon 
da del vento che spira. Tre 
uomini appaiono nelle vesti 
dei protagonisti: Moro. Fan 
fani. Rumor. Probabilmente. 
una indicazione piu valida sui 
tempi e sui modi della crisi 
polrebbe venire da una rut 
nione della Direzione dc 
ma Forlani il quale avryer-
te Vestrema instabilita del
la propria posizione, cerca di 
rinviarla il piu possibile. 11 
gioco continua a svolgersi die 
tro le quinte, in una doccia 
scozzese di interpretazio 
ni contrastanti. 

Andreotti si e fatto piu pru 
dente. Manovra per non far 
si escludere dalla maggioran 
za, e nello stesso tempo spera 
di poter rientrare a pieno ti 
tolo nella partita nel caso di 
fallimento dei vari tentalivi di 
aprire la strada a una alter-
nativa al centrodeslra. Lo ha 
fatto capire chiaramente: 
quando le difficolta della for-
mazione di un govemo diverso 
si dimostrassero piu serie dei 
previsto, egli si ripresentereb 
be sulla scena con il suo go 
vemo per chiedere un rimpa 
sto, cioe Vingresso nel gabi 
netto dei repubblicani e della 
sinistra dc. Questa ipotesi 6 
gia stata seccamente scarta 
ta dal PR/. A parte questn. 
il solo fatto di formularla suo 
na quasi come un insulto. 

I tempi per la formazione 
della maggioranza dc e proba 
bile che risultino lunghi e tor 
mentati. Non e neppure detto 
che la questione venga risolta 
in sede di Congresso, poiche 
— secondo lo stile dc — tutto 
potrebbe venire rinviato al 
nuovo Consiglio nazionale. In 
questo caso, non vi sarebbe 
nessun c listone » e le correnti 
si presenterebbero in ordine 
sparso: tornerebbe automati-
camente in vigore, allora, la 
proporzionalc semplice. senza 
premi per nessuno. E la cri
si si sposterebbe nel pieno 
dell'estate. 
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