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« All'ovest niente di nuovo » in TV 

II soldato 
di Remarque 

Piu ancora che il libro il film di Lewis Milestone 
conserva una violenta carica antimilitarista che 
sopravvive a decenni di boicottaggi e censure 

I I 

Con notevole ritardo la 
nostra televisione si era in-
dotta di recente a presenta-
re due classiei del cinema 
di guerra: Orizzonti di glo
ria di Stanley Kubrick 
(1957) e La grandc illusio-
ne di Jean Renoir (1937, 
con libera circolazione in 
Italia dal 1948). II ter/.o e 
forse piu mitico di tutti e 
arrivato ora e ha aspettato 
ancora piu a lungo. iMa Al
l'ovest niente di nuovo di 
Lewis Milestone e eondan-
nato alle anticamere inter-
minabili, che fanno parte 
del suo mito. Risale al 1930 
e sugli schermi italiani 
giunse solo nel 1956, il che 
significa che la censura de-
mocristiana lo aveva tenu-
to fermo quasi quanto la 
censura fascista. Altri di-
ciassette anni per passare 
in video non sono indizio di 
un'ulteriore, ridicola caute-
la? Quasi sempre bisogna 
ridimensionare le iniziative 
« coraggiose » della RAI-TV, 
di cui 6 ben nota del resto 
la propensione a toccare 
certe opere solo dopo avere 
atteso che sbolliscano. 

II rituale 
del macello 

Bene, non ci pare che 
All'ovest niente di nuovo sia 
sbollito. La sua patina leg-
gendaria e caduta, ma sen-
za trasformarsi semplice-
mente in polvere del tempo 
passato. Vengono fuori le 
sue ingenuita di sceneggia-
tura, le sue furbizie un po' 
patetiche, l'abuso del « pen-
siero parlato*; persino la 
famosa farfalla dell'ultima 
sequenza, per colpa della 
quale un cecchino francese 
fulminera Paul Baumer, e 
invecchiata. Ne i giovani, 
che vedono il film per la 
prima volta, possono inten-
dere ora 1'efficacia terrifi-
cante degli effetti sonori — 
il sibilo delle bombe. lo 
staccato delle mitragliatrici 
— che agghiacciarono gli 
spettatori del trenta ai pri-
mordi del film parlato (ep-
pure, ancora nel '56, Glauco 
Viazzi scriveva che All'ovest 
niente di nuovo, nella scena 
dell'assalto, e Tunica pelli-
cola capace di farci inten-
dere come i nostri nonni 
gridassero di spavento ve-
dendosi scagliata contro dal 
telone del cinema una loco-
motiva in corsa). 

La guerra non si fa piu 
cosi? Forse non e neppur 
vero. Comunque a All'ovest 
niente di nuovo non impor-
ta la strategia (che diventa 
gia motivo polemico in 
Orizzonti di gloria), importa 
11 massacro, l'uomo che si 
imbestia per soprawivere, 
la terra stessa che diventan-
do cratere e tomha assume 
all 'improwiso carattere di 
misteriosa inaccessibility, 
come di pianeta veduto per 
la prima volta. Dove conta, 
cioe negli episodi di batta-
glia. il film conta tuttora 
incontrovertibilmente, la sua 
suggestione e enorme: e, ri-
cordiamolo, senza prece-
denti-

Perche All'ovest niente di 
nuovo e un capostipite. Solo 
In Griffith, in Ince e in al-
cuni film sovietici del muto 
si erano veduti prima squar-
ci bellici della stessa po-
tenza. Qui pero l'intera 
struttura narrativa poggia 
sull'odio alia guerra. c la 
riolenza cosi espressa assu
me una inesorabile solenni-
fa. Erich Maria Remarque, 
scrivendo il libro nel 1929. 
premetteva di non volerne 
fare un atto d'aceu^a. Lewis 
Milestone (reduce anch'esso 
dal fronte curopeo, ma su 
trincea opposta) vuole ac-
cusare. Anche per questo il 
film e in sostanza miglio-
re del libro, meno deterio-
rabile. 

La traduzione in immagi-
ni delle cronache di Remar
que, pur raccapriccianti. im-
prime al tema la coralita 
necessaria, il senso del 
« dissanguamento totale ». 
Milestone, che non e mai 
stato un regista creatore, 
trova pero in questo caso 
soluzioni visive e dinami-
che perfette: il massimo del 
eaos e della strage c resti-
tuito come una dimostrazio-
ne geometrica. Ecco I'attesa 
deH'attacco, quell'orizzonte 
ancora vuoto da cui sbuche-
ranno i franeo-inglesi, alia 
baionetta. Poi I'orizzonte 
che si popola, diventa ur-
lante. Inquadratura fissa 
delle schicarzlosc, le mitra
gliatrici tedesche. II nemi-
co avanza di corsa, canclla-
ta laterale sulla trincea tc-
desca in tutta la >ua Iun-
ghezza (quella carrcllata 
splendida di cui si ricorde-
ra Kubrick) mentrc le mi
tragliatrici falciano gli assa-
litori. Lotta corpo a corpo 
nella trincea, con carrcllata 
in direzione opposta alia 
precedente I tedeschi rc-
spingono j francesi, bai/ano 
fuori, a loro volta corrono 
contro i camminamonti av-
-srsari : e il macello si rin-

r* con 1'idcntico alluci-

nante rituale. Le mitraglie 
francesi. I tedeschi abbattu-
ti, i superstiti che espugna-
no la posizione. Sopraggiun-
ge un ufficiale e dice che 
non si puo tenere la trin
cea. Bisogna ripiegare sulla 
linea di prima. 

Qui va notata un'altra 
peculiarita di AU'ovcst nien
te di nuovo. A differenza di 
quasi tutti gli altri lliustri 
film pacifisti che vengono 
dopo, esso parla di soldati 
e non di ufficiali. L'uffi-
ciale in Milestone ha pura-
mente la funzione sarcasti-
ca che abbiamo appena se-
gnalato. II sottufficiale a 
sua volta c guardato con oc-
chio ostile, come primo stru-
niento vessatorio (il posti-
no diventato sergente, che 
si rifa sugli studenti). Quan
to agli alti comandi, non 
se ne accenna se non in 
una frase ironica del vete-
rano Katzinski che non tro
va nulla da mangiare in un 
villaggio devastato: «Ci e 
gia passato lo stato mag-
giore ». L'autorita civile non 
e diversa. Risulta facilnien-
te avvertibile nelle allocu-
zioni del professor Kanto-
rek Timpudenza misticheg-
giante e razzistica del bor-
ghese germanico pronto a 
scivolare dal kaiser a Hitler. 

In questo mod6 All'ovest 
niente di nuovo, rudimen-
tale nel messaggio, qua e la 
superato nella tecnica, van-
ta ancora vigore e comple-
tezza, compiendo una sutura 
che certi suoi derivati non 
sapranno sviluppare: inne-
stando cioe rantimilitarismo 
neH'antibellicismo con una 
piana logica che gli anni 
non riescono a scalfire. Ri-
cordiamo che i giovanissimi 
ed entusiasti volontari del 
film ricevono la prima doc-
cia fredda non al fronte, al 
primo scoppio di granata, 
ma gia in caserma, nelle 
spietate leggi dei sergenti, 
nel cadaverico precetto de
gli eserciti degli imperi cen-
trali. 

All'ovest niente di nuovo, 
alia prima uscita, sollevo 
molto rumore, suscitd pro-
teste e consensi. Messo al 
bando in varie nazioni (e 
alcune non hanno ritirato 
il veto a tutt'oggi), in altre 
venne premiato ad alto li-
vello. II suo produttore Carl 
Lacmmle fu candidato al 
Nobel per la pace. Cose vec-
chie ormai: si tratta di una 
opera — non la sola — tipi-
camente destinata a sopra-
vanzare i suoi realizzatori. 

La versione 
italiana 

Un quarto di secolo dopo 
troviamo il regista Milesto
ne occupato a glorificare ci-
nematograficamente la can-
tante Nellie Melba, ideatri-
ce delle pesche omonime, e 
gli americani in Corea. Ma 
a qualcuno il film ha pur 
Iasciato il segno- Quando gli 
Stati Uniti entrarono in 
guerra nel 1941, Pattore 
Lew Ayres (Paul Baumer 
in All'ovest niente di nuo
vo) si prof esso obiettore di 
coscienza e venne mandato 
in un reparto sanitario nel 
Pacifico, dove a rendergli la 
vita dura non furono sol-
tanto i giapponesi. 

Suite vicissitudini italia-
ne del travagliatissimo film 
e opportuna un'uitima po-
stilla. II libro di Remarque 
era uscito da noi net 1931 
in una collana Mondadori 
intitolata < I romanzi della 
guerra », ma fu subito riti
rato e circolo semiclande-
stinamente. Intanto Stefano 
Pittaluga, un produttore e 
distributore che allora era 
da noi il primo nome del-
rindustria del cinema, ave
va rilevato dalla Svizzera 
una copia di All'ovest nien
te di nuovo e 1'aveva pre-
sentata in visionc privata al 
duca d'Aosta e al duca de
gli Abruzzi affinchc appog-
giassero il film presso Mus
solini. La cosa non ebbe se-
guito perche Pittaluga mori 
poco dopo e perche due am-
basciatori peggiori prcsso 
Mussolini non avrebbe potu-
to trovare. 

Finita la guerra e caduto 
il fascismo si spero subito 
nella versione italiana, ma 
le esitazioni e le riserve 
continuarono fino al 1952, 
anno in cui sotto la pres-
sione della stampa progres-
sista fu dato finalmentc il 
permesso di doppiaggio. Ma 
si era alPepoca di Scelba, 
nemico del « eulturame», 
cioe in un momento in cui 
per la censura rinteliigcnza 
italiana contava ancor meno 
che per il duca degli Abruz
zi. Per sotterranee mene 
governative il film gia dop-
piato resto in attesa del vi-
sto di circolazione per altri 
quattro anni. e I'cdizione at-
tuale non e nemmeno inte-
gralc- Nessun film sexy, 
ncssun film impuLato di por-
nografia c stato piu boicot-
tato, osteggiato (e temuto) 
di All'ovest niente di nuovo. 

Tino Ranieri 

LA DC VERSO IL CONGRESSO 

Replica alia "Domus I\lariae" 
La rivalita tra Petrucci e Andreotti spacca il vecchio nucleo della DC romana e laziale - Ridimensionata I'influenza del presidente del Con-

siglio - II partito e le clientele - II discorso delle sinistre: al fascismo non si risponde ne con il moderatismo ne con le « operazioni Sturzo » 

Dorotei? Andreottiani? Nel
la DC di Roma e del Lazio 
le etichette usate corrente-
mente su scala nazionale suo-
nano molto improprle; non 
servono, soprattutto, a spiega-
re fino in fondo che cosa 6 
successo nella recentissima 
battaglia congressuale. Qui 
non erano in gioco correnti o 
gruppi che avessero vissuto in 
passato una vicenda pohtica 
autonoma, dandosi con questo 
una fisionomia ben distinta: 
si tratlava invece dello stesso 
nucleo originario della DC ro
mana, il quale, dopo le vicen-
de alterne di una lunga convi-
venza, si e definitivamente 
spezzato in due tronconi pres-
soche della stessa forza: quasi 
il trenta per cento a coloro 
che adesso si chiamano doro
tei. 11 35 per cento ai seguaci 
dell'attuale presidente del 
Consiglio. Da una parte 1'ono-
revole Andreotti, dall'altra lo 
on. Amerigo Petrucci, ex sin-
daco della Capitale e prota-
gonista deiraffare dell'ONMI. 

Una rivalita da tempo la-
tente e sfociata in un contra-
sto aperto, aspro. senza esclu-
sione di colpi (anche dal punto 
di vista fisico. come ha pun-
tualmente registrato la crona-
ca del congresso regionale 
narrando dei clamorosi taffe-
rugli tra la bassa forza delle 
due fazioni). Sono emerse al
cune delle motivazioni pollti-
che che stanno alia base della 
divisione. Gli uni sono apparsi 
legati alia fresca e breve 
esperienza governativa di cen-
trodestra. e non sanno di-
staccarsene, gli altri a quella 
ormai decennale delle ammi 
nistrazioni locali di centro-si-
nistra. La sala tatidica della 
Domus Marine — teatro nel 

1959 della scissione dorotea 
con la quale Fanfani venne 
messo in minoranza — ha vi. 
sto compiersl cosi tra le sue 
mura il rito di una nuova frat-
tura. Prima, quasi tutti i de-
mocristianl romani potevano 
essere chiamati andreottiani, 
con qualche approssimazione 
ma anche con la certezza di 
non andare molto lontano dal 
vero. Ora, non piii. 

La corrente 
« Primavera » 
In tal niodo la storia della 

corrente « Priniavera » giunge 
a una conclusione postuma. 
Quasi tutti i dingenti demo-
cristiani romani ne fecero 
parte a suo tempo, quando 
erano giovani o giovanissimi 
e l'eta poteva spiegare la 
scelta bizzarramente goliardi-
dica dell'insegna correntizia. 
« Primavera >> negli anni cln-
quanta e stata schierat-a co-
stantemente all'ala destra del
la DC: ad essa, in fondo. 
Andreotti aveva affidato la 
custodia dei proprl desideri di 
rivalsa di pupillo di Alcide 
De Gasperi nei confront! di 
Fanfani. nuovo padrone del 
Partito. Nel 1962 si trovd a 
fianco degli scelbiani a con-
trastare la proposta di Moro 
per il «lanclo » del centro-sl 
nistra (anche nel grande cor
po maggioritario doroteo. tut-
tavia, sotto la spinta dell'on. 
Segni. covavano orientamenti 
contrari a quello che allora 
veniva definito l'incontro sto-
rico tra socialisti e cattolici). 

Poi « Primavera » conflui in 
blocco in quella grande con-

centrazlone dorotea che nel-
1'ultimo Congresso nazionale 
— sotto il nome di «Impegno 
democratic©» — conquisto la 
maggioranza relativa: An
dreotti divent6 — come disse 
il suo fido on. Evangelistl — 
una delle «quattro robuste 
zampe» del tavolo doroteo, 
insieme a Rumor, Piccoll e 
Colombo. Ma il tavolo ebbe 
vita assal breve: subito dopo 
11 Congresso del 1969 si spezz6 
misteriosa mente a meta, e 
Andreotti si venne a trovare 
quasi per caso insieme alio 
on. Emilio Colombo, in una 
coabitazione non sempre fa
cile (i due leaders di questo 
spezzone di corrente ebbero 
comunque la ventura di divan-
tare tutti e due presidenti del 
Consiglio: Colombo nell'ulti-
ma fase del centro-slnistra, 
Andreotti con il centro de
stra). 

Soltanto ora si e potuto ac-
certare con precisione, attra-
verso le cifre, che solo una 
parte del vecchio ceppo an-
dreottiano laziale ha seguito 
il leader tradizlonale. La ba
se democristiana ha avuto 
meno rispetto del previsto per 
la massima poltrona di Paiaz-
zo Chigi che Andreotti occupa 
attualmente. 

Forse il famoso discorso di 
Sora puo anche essere letto 
in una chiave regionale e pro-
vinciale. Tra le molte ragioni 
che spinsero Andreotti a par-
lare in quel modo. vi era si-
curamente quella di fare ap-
pello ai prunti quarantotte 
schi che serpeggiano in certi 
ambienti della DC laziale. ri-
svegliata recentemente nei 
suoi istinti dalla predicazione 
anti-PSI del 197172. In que-
sta occasione. il presidente del 

Consiglio ha usato lo stesso 
metodo che appunto nella 
campagna elettorale gli aveva 
dato qualche risultato, con la 
raccolta, tra l'altro, di una ci-
fra-record di preferenze per-
sonali. Sui murl, intanto, la 
SPES (diretta daU'andreottia. 
no sen. Signorello) faceva ap-
parlre un manifesto concepito 
ad uso prevalentemente inter-
no: uCriticare e facile, go-
vernare e difficile». Ma Pe
trucci ha capito l'antifona, ed 
ha subito contrattaccato: in 
congresso. non si e peri tato a 
dire che parole d'ordine del 
genere portano un'impronta 
fascistica. 

Ma perche Andreotti non ha 
avuto il successo sperato? 
Certo. ha giocato a suo slavo-
re prima di tutto il declino 
della filosofia del centro-de-
stra. Ma cid non basta a dare 
una spiegazione esauriente. 
Per comprendere meglio le 
ragioni della forza dei petruc-
cianl e del contemporaneo 
progresso della sinistra demo
cristiana (i fanfanlani del sin-
daco Darida rimangono sta-
zionari), bisogna osservare 
meglio i meccanismi della DC 
laziale, tcnendo ben presente 
lo sfondo di una Roma che 
cambia abbastanza in fretta. 
Chi sono. anzitutto, questi do
rotei di tipo un po' speciale 
che fanno capo all'ex sindaco? 
In quanto ad estrazione, essi 
non si diversificano molto da-
gli andreottiani: li si pu6 con-
fondere. anzi. facilmente S! 
tratta in jjrevalenza di Tunzio-
nari statall o degli enti pub-
blicl che hanno fatto carriera 
attraverso le infinite vie che 
il potere mette a disposizlone 
dello « Scudo crociato». Ci6 
che li distingue nettamente e 

11 modo di concepire 11 par
tito. 

Scettico, immerso nel tiplco 
ambiente della borghesia ro
mana, dedito fin da giovanis-
simo alle esperienze ministe-
rlali, Andreotti ha sempre fat
to cadere dall'alto i propn 
interventi di leader a vita 
della circoscrizlone elettorale. 
Non e mai mancato al taglio 
di un nastro inaugurale; ma 
ha guardato con sufficienza 
aH'impegno continuo nel lavo-
ro di partito. e alle sue rego-
le, complicate dalla presenza 
delle correnti. Egli non e mai 
stato, in realta, un vero uomo 
di partito. E" invece il capo 
di una grande, smisurata 
clientela, che si estende den-
tro e fuori la DC e che nop 
ha mai avuto confini a destra. 
L'uomo politico ideale al qua
le Andreotti si ispira corri-
sponde ancora a un modello 
pre-fascista. 

I centri 
di potere 

Il personale andreottlano, dl 
conseguenza, risente di tutto 
questo. A parte rarissime ec-
cezioni, appare logoro. supe
rato, armato soltanto di cieca 
fiducia nell'indubbia abilita 
del capo. Al contrario, 1 pe-
trucciani sono attlvissimi, avi-
dl di esperienze nuove, rottl 
a tutte le malizie del lavoro 
di partito. Sanno fare politica 
in modo spregiudicato. certa 
mente piu consono a una or-
ganizzazione politica che vo-
glia passare non soltanto at
traverso poche maglie di al
cune ramificazioni clientelari, 

Gian Carlo Pajetta discute con i giovani del liceo torinese dove compi i suoi studi 

TRA GLI STUDENTI DEL D'AZEGLIO 
Invifafo a parlare sul fema dell'anfifascismo, il dirigente comunisfa ha ricordafo le esperienze e le ragioni sloriche della politica unilaria 
perseguila dal PCI — Domande e risposle sulla Resisfenza, sulla siluazione neH'immedialo dopoguerra, le lolle operaie, i gruppi estremisti 

L'assemblea studentesca al liceo « D'Azeglio • di Torino mentre parla il compagno Gian Carlo Pajetta 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 16 

Era emozionato Gian Car
lo Pajetta quando, dopo cin-
quaiit'anm, ha nmesso piede 
nel vecchio edificio di via Pa-
rim, dove ha sede il liceo 
D'Azeglio, I'tstttuto che lo ave
va visto sludente ginnasiale 
nel 1920 e dal quale era stato 
espulsv nel 1926 per atlivita 
antifascista. Mezzo secolo e 
un area di tempo ampio, so
prattutto per chi. come Pajet
ta. lo ha vissuto intensamen-
le, in a prima linea», e 
tale da indurre a rifles-
sioni che ranno al di la del 
fatlo contingente, cioe, l'in
contro promosso dagli stu
denti per discutere con un 
ex allievo della loro scuola, 
un prolagonisla delle vtcende 
politiche italiane, sull'attua-
lissimo tema della lotta con
tro il fascismo. 

Prima di enlrare nella pale
stra dove si e svolta l'assem
blea. Pajetta, accompagnato 
dal uce preside, ha voluto ri-
vedere I'aula dove aveva ap-
preso le prime nozioni di la
tino, di greco, di algebra, di 
storia e filosofia, sotto I'mse-
gnamento di professori ri-
mastt famosi, come Augusto 
Monti, Vmberto Cosmo, Zino 
Zini. E non ha fatto mistero 
del suo stato d'animo nell'in-
contro con gli studenti. Egli 
ha detto che sicuramente in 
quel momento era piu emo
zionato di quanto non lo fos
se alia vigtlia degli esami del
ta qutnta gmnasio per il pas-
saggio al liceo: «II bilancio 
di mezzo secolo e praticamen-
te il consuntivo di una vita, 
del modo come ognuno "di 
noi l'ha spesa, l'esame delle 
speranze in cui si 6 creduto, 
delle vittoric coaseguite e del
le sconfitte sublte. E quante 

cose sono cambiate da quel 
tempi». 

iVei sei anni in cui Pajetta 
ha frequentato il D'Azeglio in 
tutta la scuola. con 20 classi 
di ginnasio e 6 di liceo, e'era 
un solo comunista. E' vero 
che e'erano anche altri giova
ni ar.lifasctstt. ma nei primi 
anr.i successivi alia marcia su 
Roma di politica non se ne fa
ceva molta. Alcum di quei gio
vanissimi compagni di scuola 
parteciparono poi attivamen-
te alia lotta antifascisla pa-
ganuo di persona, con il car-
cere. tl confino e qualcuno 
con la vita: Mila, Pavese, Foa, 
Gma, Gtnzburg. 

II prezzo 
della dittatura 
« La domanda che ci dobbia-

mo porre — ha detto Pajetta 
— nguaxda il modo come al
lora si presents va il fascismo 
per capire anche le ragioni 
per cui in una citta come To
rino esso e ri uscito a passare, 
dopo l'esperienza vissuta 
dal movimento operaio tori
nese con le Jotte condotte con
tro la guerra sino all'occu-
pazione delle fabbriche nel 
1920» Nel momento in cui il 
prolclariato di Torino venne 
battuto nella fabbrica, si ve
rified una sorta di spaccatu-
ra, di divisione tra la classe 
operata e la piccolo borghe
sia, disposta ad accettare il 
fascismo quale portalore di 
ordins e dt ideali patriotiar-
di. In una situazione caratte-
rizzata dalla demoralizzazione, 
dalla delusione, il fascismo 
passb grazie alia passivita, al-
I'inerzia, al conformismo ac-
compagnati da una profonda 
ignoranza su quanto effetttva-

mente era accaduto e stava 
accadendo. 

Sin da allora i comunisti 
erano consapevoh che la lotta 
contro il fascismo avrebbe ri-
chiesto processi lenti, anni 
difficili, per conquistare I'uni-
la di tutte le forze antifasci-
ste, I'unita tra la classe ope
rata e gli altri celt. Ed erano 
consapevoh che non esisteva-
no scorciatoie, e tantomeno 
miracoli o gesti disperati, che 
polessero nsolvere la situazio
ne. oE ci ponemmo anche 
1'obiettivo — ha detto Pajet
ta — di conquistare quelle 
forze che parevano piu Ionta-
ne da noi, che pero al pari 
di tutti gli italiani consape-
voli o meno pagavano il caro 
prezzo della dittatura ». 

Soltanto con una politica 
giusta, coerente, sorretta da 
una azione preparata e da una 
salda organizzaztone e stato 
possibtle negli anni successivi 
combattere apertamenle il fa 
scismo e sconfiggerlo. La re-
sislenza e stata soprattutto un 
fenomeno di unita, di allean 
ze, di forza; ed i prolelari 
hanno avuto la capacita. a dif
ferenza di quanto era accadu
to nel 191920. di esercitare 
una egemoma. 

Nell'ultima parte della sua 
introduzione Pajetta si e sof-
fermato sugli anni che vanno 
dal dopoguerra ad oggi, ri-
cordando cib che fu tl momen
to post-insurreztonale, i rap-
porti di forze realmente est-
stenli, polemizzando aperta-
mente con coloro che oggi, 
soprattutto tra i giovani. van-
no predicanao e recrimman-
do suite K mancate occasioni >. 

Queslt trent'anni non sono 
passati invano: il movimento 
popolare si & sviluppato e 
possenti lotle hanno posto al 
centro i problemi di fondo 
del nostro Paese. Con il ri-

gurgito fascista di oggi, si ri-
tenta di isolare la classe ope
rata dai ceti medi, dalla picco
lo borghesia, con la speranza 
di poler battere il movimen
to dei lavoralon. Ecco la ne-
cessita di una politico di al-
leanze che consenta al movi
mento operaio di portare a-
vanti i processi di nnnova-
mento e di progresso neces-
sari per una radicate trasfor-
mazione della socieia italiana. 

La lezione 
del Vietnam 

All'introduzione dl Pajetta 
sono seguitt gli interventi de
gli studenti. 

Si e parlato della politico 
delle alleanze del PCI nel qua-
dro della lotta antifascisla, 
criticata da una sludente poi-
che essa copre un arco che 
tocca anche forze borghesi. 
Pajetta gli he repucato ricor. 
dando la lezione che ci vie-
ne soprattutto dal Vietnam. 
« Perche dobbiamo regalare al 
fronte avversario forze che 
possono con noi combattere 
una battaglia? ». 

Vi sono stati accenni alle 
recenli lotte, al modo come e 
stato concluso il contratto 
dei metalmeccanici, al ruolo 
che i cub avrebbero avuto 
alia FIAT Mirajiori. aQuanti 
sono stati gli opcrai di Mira-
fiori — ha domanriato Pajet
ta — che nell a.ssemb'.ea. pre 
senti 1 dirigenli nazionali del 
sindacato. hanno respinto la 
proposta dl accordo? ». // suo 
interlocutore non lo sapeva. 
Vn altro giovane ha ricorda-
to che sono stati una dozzina 
su oltre 12 mtla partecipanti. 

Uno studente di terza liceo, 
sulla falsariga di un libro edi-
to recentemente da Einaudi, 

ha svolto una lunga esposi-
zione sulla situazione esisten-
te alia FIAT nell'immediato 
dopoguerra per concludere 
che si poteva arrivare al po
tere. « Ma, — egli ha detto — 
i dirigenti del PCI non volle-
ro, malgrado le spinte della 
base». /f giovane ha conclu
so il suo inlervento pregando 
Pajetta di non usare, nella 
replica, I'argomento della pre
senza degli americani in Ita
lia e dei «ceti inlermedi». 
«Io non ne parlo — gli ha 
detto Pajetta — ma se in una 
anaiisi storico - politica non 
contano fattori come questi 
se ne dovrebbe dedurre allo
ra che nel 1945 noi comunisti 
siamo stati degli sciocchi. II 
che non e proprio vero. La 
realta e ben diversa da come 
e stata qui de-scritta. II PCI 
nel 1946 era il terzo partito, 
veniva mo dopo la DC e il PSI. 
Nel referendum costituz:ona-
ie. da Roma in giu. la maggio
ranza ando alia monarchia. 
Ecco perche, pur apprezzan-
do che un giovane studente 
si appassioni e studi questi 
problemi, devo dire con mol. 
ta franchezza che e necessa-
rio maggiore rigore e soprat
tutto e necessario non limi-
tarsi alia lettura di un solo 
libro J>. 

Si e ancora parlato dei r.n-
mitati antifascistl. dei gruppi 
minoritari extraparlamenlan 
(«Alle ultime elezioni politi
che — ha detto Paiella — so
no stati accontentati questi 
gruppi: sono stati lasciati ruo 
ri del Parlamento »). al ruolo 
del sindacato nella fabbrica. 
II dibattito & stato vivace. 
franco e correlto. Al tcrmine 
Pajetta c stato salutato dal-
Vassemblea studentesca, cui 
prendevano parte anche alcu-
ni insegnanti, con un caloro-
so applauso. . 

Diego Novelli 

ma anche nelle grand! fasce 
capillar! dei quartieri, delle 
borgate, delle campagne 
(quasi tutti i dirigenti della 
Coldlretti sono andati con Pe
trucci, e uno di essi, Gal-
bisso, assessore regionale, ha 
intaccato il monopolio di An
dreotti in quello che veniva 
considerato il suo feudo ine-
spugnabile, Frosinone). 

Certo. solo in parte si e 
trattato di una scelta consa-
pevole da parte di Petrucci 
e dei suoi (il segretario citta-
dino e presidente della Pro-
vincia La Morgia, gli asses-
sori comunali Maria Muu e 
Mensurati, ecc). Alcuni dl 
costoro erano gia attivi du
rante il centrismo degli anni 
cinquanta. che a Roma duro 
piii che altrove, prolungandosi 
— con il sindaco Cioccettl — 
anche in una forma di stabile 
collaborazione con i neo-fa-
scisti che sopravvisse perfi-
no al sussulto antitambronia-
no del 'fiO. II passaggio al 
centro-sinistra non e stato fa
cile, anche perche a Roma 
nessuna formula dl governo 
ha mai avuto una maggio
ranza stabile. Alio stesso mo
do, e stato tormentoso il 
processo di elaborazione del 
piano regolatore della Capita
le e il passaggio al decentra-
mento amministrativo con la 
costituzione delle circoscrl-
zioni. 

Si tratta. fe vero. di prov-
vedimenti che Tesperienza de
gli ultimi anni ha sottoposto 
a severa verifica: oggi se ne 
vedono con chiarezza le man-
chevolezze, gia denunciate del 
resto a suo tempo dall'oppo-
sizione di sinistra. Un diri
gente della sinistra dc ml fa
ceva osservare. comunque, 
che quelle scelte sarebbero 
state addirittura impensabili 
senza che la DC si fosse crea-
ta alle spalle una organizza-
zione piii efficiente. capace di 
garantirla. Sul piano delle 
prospettive, quindi — ml dlce-
va ancora —, bisogna pensa-
re a una DC romana ancora 
proiettata .sulle grandi que-
stioni dell'urbanistica (" asse 
attrezzato" previsto dal pia
no regolatore ma ora ri messo 
in discussione sulla base del-
l'esperienza. grosse costruzio-
ni pubbliche. ecc.) e sulle 
scelte che riguardano l'inter-
vento crescente delle parted-
pazioni statali. E qui non si 
tratta,. come'in altre regioni, 
di siderurgia o comunque di 
grande industria, ma dl ci
nema, di televisione, dl gran
di servizi pubblici: centri vec-
chi e nuovl di potere, nel 
quadro di una crescita abnor-
me del cosiddetto terziario. 
Su questo terreno si toccano 
con mano le contraddizioni 
entro le quali si muovono an
che le concezioni meno arcal-
che. In poche parole: Roma 
dovrebbe continuare a svilup-
parsi in questo modo? Secondo 
una logica immutata, cioe, e 
in un quadro regionale e na
zionale come Tattuale? Con 
la questione del Mezzogiorno 
che conserva il drammatico 
peso che sappiamo? Questi 
sono gli interrogate che ora 
riguardano tutta la DC roma
na. non certo una corrente o 
un gruppo di correnti. 

Date queste premesse, co
munque. era inevitabile lo 
scontro tra dinamismo pe-
trucciano e immobilismo an-
dreottiano. Uno scontro che 
del resto e presente da tempo 
in molti settori della societa 
romana: si pensi soltanto al
ia costante divaricazione po
litica tra i due tradizionali 
fogli borghesi di Roma, II 
Messaggero e // Tempo. Per 
il gruppo doroteo, vi e stata 
di conseguenza la necessita di 
allargare il fronte, cercando 
convergenze con la sinistra 
democristiana. Petrucci ha at-
taccato apertamente il gover
no Andreotti; ha tuonato per-
fino contro le « rendite paras-
sitarien; ha definito il fermo 
di polizia « un nero strumen- j 
ton che non risolve nulla (e 
Ton. Evangelisti ha ribattuto 
malignamente: nCaro Petruc
ci, se vuoi bloccare questa 
legge. rivolgiti allora al tuo 
capo-corrente. Rumor, che ne 
e il firmatarto! »). 

Le sinistre — e soprattutto 
la Base, che ha come perso-
naggio di spicco Ton. Gallon! 
— hanno acquistato maggiore 
spazio in seguito alio scontro 
tra petrucciani e andreottiani. 
I fanfaniani sono invece im-
barazzati: Petrucci cerca di 
scavaicarli a sinistra; Andreot
ti li ricatta minacciando di 
mettere in crisi la Giunta ca-
pitolina con l'aiuto di qualche 
compiacente socialdemocra-
tico. 

Qual e stato il discorso svi
luppato dalle correnti di si
nistra? Esse hanno condotto 
un'azione congressuale abba
stanza coordinata: alia fine, 
hanno sottoscritto un do 
cumento comune, preparato 
da basisti. a Forze nuove» 
(on. Cabras), morotei (ono-
revole Cervone) e «Impegno 
sociale* (on. Bertucci). Si 
tratta di un testo imperniato 
sulla richiesta di una «nuo
va P collaborazione con i so
cialisti, che non abbia il ca
rattere di una «riesumazio-
ne»; e quind: sulla proposta 
di una nuova maggioranza in
terna. 

Nel complesso travaglio 
congressuale, il contributo da
to dalle sinistre e stato sen
za dubbio il piu ricco. anche 
sotto il profilo culturale. Esse 
hanno sottolineato, sul piano 
politico, l'isolamento delle po-
sizioni andreottiane in favore 
del centro destra. Ma hanno 
anche avviato una riflessione 
su alcuni problemi, per cosi 
dire, costitutlvi della DC. Pro
prio partendo dalla prova fal-
limentare e inquietante data 
dal centro destra, 1 morotei 
hanno messo In luce che una 
posizione troppo spostata a 
destra del Partito rischia di 

lasciare il segno sui linea-
menti stessl dello « Scudo cro
ciato »: da qui un richiamo 
alia formula degasperiana re
lativa alia necessity di co!l«-
gare 1 ceti medi di ceppo rl-
sorgimentale alle masse con-
tadine di origine cattolica. 
Formula che, se vogliamo, 
conserva tuttavia solo un cer
to valore come riferimento 
storico: il problema, infatti 
si pone oggi, per la DC, in di
mension! assai diverse; »o-
prattutto per la presenza di 
un movimento operaio forte 
delle sue lotte e di una coe
rente politica di rinnovamento 
nazionale. 

In altra chiave, il discorso 
moroteo e stato ripreso anche 
da basisti e forzanovisti. I te-
ml affrontati sono stati. in 
sintesi. due. Da un lato, quello 
dei ceti medi: si e sottolineato 
che vi e nei loro confront! un 
problema tuttora aperto di 
guida politica, non gia di co-
dismo irresponsabile. Dall'al-
tro lato, la questione dell'in-
sorgenza fascista. 

Come si risponde all'est re-
ma destra? La polemica delle 
sinistre dc e rivolta espliei-
tamente contro Andreotti e l 
teorici della rincorsa a de'stra 
degli ultimi due anni. Al fa
scismo — e stato detto — 
non si pud rispondere in ter
mini di moderatismo: si rl-
cordi che tutte le volte che lo 
hanno fatto. 1 democristiani 
sono andati alia bancarotta 
politica. E a mo* di esempio, 
sono stati citati i nomi elo-
quenti di Bidault e di Meda, 
di Tambroni e della cosiddet-. 
ta «operazione Sturzo ». 

Candiano Falaschi ' 

Dall'8 giugno a Torino 

Convegno 
dell7 Istituto 

Gramsci 
su «Scienza e 
organizzazione 

del lavoro» 
Nei giorni 8. 9, 10 giugno si 

terra a Torino, nel Teatro 
Nuovo (Torino - Esposizione, 
Corso Massimo D'Azeglio) il 
convegno promosso dall'Isti-
tuto Gramsci su «Scienza e 
organizzazione del lavoro». 

II convegno si propone di 
confrontare e analizzare cri-
ticamente le numerose espe
rienze compiute in questi an
ni dal movimento operaio 
italiano e internazionale e le 
loro implicazioni teoriche. 

Su questa prospettiva si col-
loca l'esame di alcune situa-
zioni tipiche e lo studio, in 
collaborazione tra quadri di 
fabbrica. dirigenti pqlitici e 
sindacali e specialists delle 
modificazioni intervenute, ne
gli ultimi anni. nella organiz
zazione del lavoro e il carat
tere della incidenza sociale e 
culturale di queste modifica
zioni. 

E' previsto un dibattito sul
la «organizzazione scientifi-
ca del lavoro». sulle teorie 
sviluppate in alcuni paesi, 
sull*impatto di queste teorie 
con la realta della fabbrica e 
della societa. 

Saranno affrontati i proble
mi dello sviluppo della scien
za e della tecnologia in rap-
porto all'organizzazione del 
lavoro (trasformazioni teeno-
logiche, orientamenti delle 
diverse discipline scientifiche 
— sociologia. economia politi
ca. psicologia. cibernet:ca, 
informatica. medicina ecc). 

I lavori del convegno so
no stati impostati in modo 
da non disgiungere i proble
mi dell'organizzazione del la
voro dai problemi del rap-
porto tra politica ed econo
mia, tra direzione politica e 
sviluppo economico. sviluppo 
delle forze produttive e dei 
rapporti sociali complessivl. 

I lavori si svolgeranno se
condo il seguente prosram-
ma: 

Venerdl 8 giugno: Adalber-
to Minucci e Giovanni Ber-
linguer svolgeranno l'introdu-
zione generale sul tema 
« Scienza e organizzazione del 
lavoro ». Seguiranno interven
ti e dibattito suH'introduzlo-
ne generale e sulle esperien
ze di fabbrica (FIAT. Olivet
ti. GTE. Pirelli. FerroUibi. 
Cassa di Risparmio di Mlla-
no. Petrolchimico di Marghe-
ra. ASGEN. Alfa Sud, Italsl-
der. esperienze di piccole e 
medie imprese toscane e eml-
liane). 

Saba to 9 giugno: Raffaello 
Misiti introdurra il dibattito 
su « Le scienze e Ie tecniche ». 
Seguiranno contributi e di
scussione su psicologia. socio
logia. medicina. informatica. 
tecnologia e innovazioni. for-
mazione. qualifiche. scuola). 

Domenica 10 giugno: Bruno 
Trentin e Gianni- Cervetti 
svolgeranno le introduzioni 
su «Politica ed economia». 
Seguiranno I contributi. gli 
interventi e il dibattito. e Ie 
conclusioni. 

Per tutte le informazioni re
lative alia organizzazione del 
convegno rivolgersi: fino al 
30 maggio alia Segreteria del-
Tlstituto Gramsci. via del 
Conservatorio. 55. 00186 Roma. 
tel. 651628. 655405; dal primo 
giugno alia Segreteria del 
convegno « Scienza e organiz
zazione del lavoro» presso 
Unione culturale, via Oesare 
Battisti. 4. 10123 Torino, tart. 
511778. 


