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CGI 
RISPONDE 

FORTEBRACCIO 
I RITIRATI 

«Caro Fortebraccio, so-
no un compagno penslona-
to dal 1963. In questi gior-
nl sono andato a ritirare 
la rinnovata carta dl iden-
tita e con mla grande per-
plesslta e meraviglla ho vi-
sto che la definlzlone 
" penslonato " che seguiva 
la voce " Professlone " era 
aparlta e al suo posto in 
fttampatello risaltava una 
specie dl quiz e cioe " Pers. 
rit. dal lavoro" e l'lmpie-
gato del Comune al quale 
mi rlvolsi per sapere quel
lo che ero dlventato, ml 
rispose che per disposizlo-
ne dall'ISTAT sui docu
ment! doveva sparire la 
definizlone " penslonato " 
(forse e considerate, una 
parolaccla?) e subentrare 
la frase "Persona ritirata 
dal lavoro " e in attesa che 
le carte dl Identlta venga-
no allargate o allungate 
la frase doveva essere rl-
stretta. 

« Alcune osservazlonl In 
merito. Perche lo sono una 
persona ritirata dal lavoro? 
Chi ml ha ritirata? E dove 
sono stato messo dopo riti-
rato? E in ultimo chi pub 
avere tanta autorita da ri
tirare la gente dal lavoro? 
Un po' di rispetto avrebbe 
almeno dovuto suggerire 
una leggera modifica e 
cioe: " Persona che si e ri
tirata dal lavoro " o meglio 
ancora " Lavoratore che si 
e ritirato dal lavoro" ma 
invece io sono una perso
na che sl e ritirata dal la
voro e per quale motivo? 
Mah. A breve distanza dl 
tempo 1' ISTAT comunlche-
ra al Comuni altre modifl-
che e cioe il penslonato 
che dovra ancora lavorare 
per la scarsa pensione sul-
la carta d'ldentita trovera 
" Persona ritirata dal lavo
ro che non ha accettato di 
essere ritirata " e il penslo
nato, sempre con scarsa 
pensione, con la salute ro-
vlnata costretto ad entrare 
In un ospizio sara sistema-
to cosl: "Persona ritirata 
dal lavoro e ritirata da un 
ospizio ". Siamo molti pen-
sionati che vorremmo leg-
gerti sull'argomento. - Tuo 
vincenzo Zucca • Pontln-
vrea (Savbna) ». 

Caro Zucca, credo che ti 
teluderb e che non saprb 
darti la risposta che tu e i 

tuoi compagni mi chiedete, 
perchi e gia tutto detto 
nella tua lettera, special-
mente nella parte che se
gue le « osservazioni in me
rito », in cut tu scrivi cose 
cos) gustose e insieme cosl 
amine Non occorre una 
partn-olare sensibilita per 
avvertire quanto sia crude-
le la formula « persona ri
tirata dal lavoro ». In que-
sto jnondo nel quale sen-
tiumo ogni giorno esaltare 
la « persona umana » ecco 
che si « rilira » una perso
na dal lavoro, come si riti-
rerebbe unit valiyia dal de-
posito bugugli o un ogget-
to dal vionte di pieta. Ma 
la mentalita da cui e nata 
questa infelice dizione non 
e nuova. E' la stessa che 
fa dire a molti, parlando 
di un pcnsionato. « & stato 
mandato in pensione», 
espressione in cui c'e. con-
sapevole o meno, I'idea dl 
uno del quale ci si e libe-
ruti perche" non servivu piii 
a nulla, cosl lo hanno 
«mandato in pensione», 
cioe espulso, buttato fuori. 
La dizione « ritirato dal la
voro » no7t e molto diversa, 
in fondo: anch'essa susci-
ta Virnmagine di un ogget-
to ingombrante e inutile 
del quale e stato disposto 
il ritiro. Tu domandi: da 
chi? Dalla societa, caro 
Zucca: una society che 
quando si tratta di un pez-
zo grosso non lo « marida » 
in pensione, ma gli « liqui-
da » la pensione, vale a di
re gli paga un debito, men-
tre un lavoratore lo «riti-
ra », via. non serve piit. 

Ma cib che mi piace in 
questa tua lettera e che 
essa fara dire a lor signori, 
se la leggeranno: «Eh, 
quante storien. Perche" sl 
tratta di una lettera sotti-
le, una lettera che mani
festo una suscettibilitd 
pronta e ombrosa. Bene. I 
lavoratori debbono badare 
anche alle forme, preten-
dere riguardi e flnez*e di 
cui sono fatti raramente 
oggetto. Tu mi hai scritto, 
senza volerlo, una lettera 
da intellettuale, ed i giu-
sto che sia accaduto cosl, 
perchi siete voi, lavoratori, 
i depositary delta cultura e 
delta civilta e spetta a voi, 
come tu hai fatto, prender-
ne le difese con ironia 
(bravo) * con puntualita. 

SCOPPIO 

«Caro Fortebraccio, tl 
lnviamo l'artlcolo apparso 
sul Gazzettino di Venezia 
in pagina di cronaca vener-
dl 18 maggio. Che te ne pa
re? - Un gruppo di lavora
tori metalmeccanici di Por
to Marghera - Venezia». 

Cari Compagni, ho qui 
sotto gli occhi lo scritto 
del Gazzettino che mi ave-
te mandato e lasciate che 
io osservi, per prima cosa. 
come il corsivo dedicato al 
prossimo Festival dellUnl-
ta (16-24 giugno) sia redat-
to in uno stile pacalo e ur-
bano, quale, lo confesso 
francamente, non mi sarei 
mai aspettato dagli antico-
munisti del giornale vene-
ziano. Ne sono lieto e ne 
do atto volentieri all'ano-
nimo autore. 

II quale ha evidentemen-
te un temperamenlo ap-
prensivo. Egli da notizia 
che «il Pci aveva doman-
dato 54 tra campi e cam-
pielll e il Comune gliene 
ha concessi 22. spezzando 
una " Hnea di continuity " 
che avrebbe fatto di tutta 
la citta la sede del Festi
val ». Be', e che male ci 
sarebbe stato? Non vi pare 
divertente e gustosa I'idea 
che anche la redazione del 
Gazzettino sia per otto 
giorni sede di un festival 
comunista, con Ferrari Ag-
gradi avvolto in una ban-
diera rossa? Ma il timo-
rato collega del Gazzettino 
* scosso da due ordini di 
preoccupazioni: «Da una 
parte c'e un discorso tec-
nlco: 11 Pci prevede l'ar-
rivo. In una settimana, di 
mezzo milione di persone 
da tutta Italia. Mettiamo 
anche che siano la meta; 
ma succede in piena sta-
gione turistica- Che cosa 
accadra nei " terminals" 
(Plazzale Roma soprattut-
to). sui mezzi dell'Acnil, 
nelle calli, all'entrata di 
ogni esercizio pubblico? La 
citta rischia 1'infarto*. 

Guardate un po\ Compa
gni, quali pensieri contur-
bano i benpensanli. Se 
qualcuno avesse detto toro 
che in una qualsiasi setti
mana di giugno arriveran-
no a Venezia cinquecento-
mila visitatori in piu se ne 
tarebbero dichiarati felici. 
St perb la previsione ri-
guarda mezzo milione di 

comunistl (e invece, ma re-
sti tra noi, ce ne andranno 
un milione) si lamentano 
perchi «succede In piena 
stagione turistica». Ma i 
visitatori del Festival cosa 
saranno? Tigri? Non saran-
no anch'essi turisti? 

«Poi c'e un discorso po-
lltico-psicologico. Venezia e 
citta fatta a modo suo: una 
invasione di questo tipo, 
appoggiata da un robusto 
battage pubblicitario, da 
altoparlanti eccetera, mi-
naccia di diventare una 
pressione psicologica di 
una minoranza (discorso 
analogo. sia ben chiaro. 
vale per qualunque altro 
partita) su una intera cit
ta, sl da minacciare anche 
uno "scoppio " politico-psl-
cologico, oltre a quello. gia 
esaminato. urbanistico-tec-
nico ». Io ero incerto: non 
sapevo se in giugno sarei 
potuto andare a Venezia, 
ma adesso che il collega 
del Gazzettino mi fa bale-
nare la speranza di potere 
assistere a un grande 
« scoppio politico-psicologi-
co », flguratevi se me to vo-
glio perdere. Dice il Gaz
zettino, da vero liberate, 
che il suo discorso a vale 
per qualunque altro parti
ta». Ma voi riuscite a im-
maginarlo lo <t scoppio po-
liticopsicologico» del par-
tito di Tanassi e il botto 
personale dell'on. Cariglia? 

Conclude it giornale ve-
neziano con una angoscio-
sa domanda: a Quali po-
trebbero essere le reazloni 
del turisti e del cittadini 
di fronte a una massiccia 
manifestazione che rischia 
di presentare una Venezia 
tutta comunista? ». Glielo 
diciamo subito, al nostro 
tremulo confrateUo: la rea-
zione sara quella che potrh 

apprendere dalle statistiche 
ufficiali diramate dopo il 
Festival, statistiche che si 
compendieranno in due so
le cifre: aComunisli arri-
vati al Festival: mezzo mi
lione. Comunistt riparliti 
dal Festival: un milione e 
mezzo. Anticomunisti ri-
masti a Venezia: quelll 
del Gazzettino. Scrivetegli 
qualche cartolina perchi 
non si sentano soli*. E 
con questo, cari Compagni. 
vi saluto come saluto i me
talmeccanici: con un ab-
braccio. 

CIANETTI E I FASCISTI 

TJ ooltegm Massimo CU-
nettl, viceredattore capo dl 
Gratia, ha scritto «1 diret-
tore dellT/mfd a proposlto 
di un n o s t r o corsivo 
cOuerra e affarin del 13 
magflo che prendeva spun-
to da una lettera di un 
glornalista di Mondadorl. 
•ceo il punto centrale del-
la lettera dl Cianetti: 
mUanonimo e male infor-
mato giomalista delta Mon-
dadori i caduto in un equi-
voco: approflttando di una 
omonimia, infatti, egli mi 
erede parente di quel Tul-
Uo Cijnetti, ministro fa-
tcista di ben nota memo-
ria. Ebbene, affermo e mi 

riservo, se tarh necessario, 
di provare che nulla ho a 
che vedere con i fascisti e 
che il fascismo non I mai 
entrato per nulla nella mia 
famiglia che e origmaria 
di San Miniato (Pisa) * 
che vanta tradizioni demo
cratize ben diverse da 
quelle che mi vengono at
tribute ». 

Bravo Cianetti. Siamo 
lietissimi che Lei sia un 
antifascista. Ma allora per
chi ha collaborato al ver-
gognoso servizio dl Gratia 
sulla moda in Vietnam? 

Fortsbraccto 

LA DC VERSO IL CONGRESSO 

I traguardi milanesi 
Uno lunga esperienza dr governo della sinistra democristiana - Perche non ha avuto successo I'offensiva fendente 
a imporre una « normalizzazione » moderata - Ripensamenti in chiave di neo-popolarismo per la costruzione del par-
tito - La scelta antifascista - « Una Democrazia Cristiana diversa, non la CDU tedesca » - Regione e politico nazionale 
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\NOVITA 
) E RISTAMFLJ 

Dal nostro inviato 
MILANO, maggio. 

In ogni momenta di svolta 
politica sorge sempre, inevita-
bilmente, l'interrogativo: che 
cosa succedera a Milano? Su 
un altro piano, la domanda 
pu6 essere posta anche cosi: 
che cosa accade e die cosa 
potra accadere qui nella De
mocrazia cristiana? Milano b 
il quadrivio della crisi politi
ca italiaua: in passato 6 sta-
ta non soltanta un indicato-
re sensibile, ma anche un cam-
po d'esperimento per proces-
si politici piu vasti. E' qui 
che il centro-sinistra lia fatto 
i suoi primi passi. saggiando 
il terreno prima di tentare 
ravventura nel resto del Pae-
se. ed e qui die ha viss'ito 
l'esperienza forse piu illumi-
nante della sua parabola cii-
scendente, in un gioco di ten
sion! contrastanti. 

L'ipotesi della rottura e del-
lo sfondamento a sinistra — 
che aveva finito per diventn-
re un pilastro di quella for
mula di governo — e entra-
ta in crisi a Milano prima 
e piu che altrove. Non e un 
mistero perche. Si pensi sol
tanta ai riflessj delle lotte ope-
raie, alia saldezza che qui ha 
avuto in ogni fase l'unita sin-
dacale. ai nuovi rapporti sta-
biliti in molteplici occasioni 
tra le forze democratiche. 
Molti tabu non potevano re-
sistere alia prova dei fatti; 

e perci6 tante divisioni si so 
no fatte meno profonde e tan-
ti steccati sono saltati. Que
sto spiega anche la violen/a 
senza precedenti della c >n-
troffensiva reazionaiia. 

Nell'occhio del tifone niila-
nese, la posta in gioco — cosi 
come all'inizio degli anni ses 
sanla. al momenta del « Ian-
cio » del centra sinistra — era 
gn>ssa: la sterzata a destra 
im|>ersonata da Andreotti ave
va a Milano, e quindi in que
sta DC, un banco di prova 
decisive). Qual e ora il bilan-
cio? Nel recente cungresso re-
gionale dello «Scudo crocia-
to». soltanto qualche isolato 
andreotliano si e alzato a par-
lare in favore del governo. 
nientre il grosso della mag-
gioranza nazionale della DC 
(i fanfaniani, i dorotei) si 
guardava bene dal farlo. Le 
tre correnti (ii sinistra han
no data, in tlefinitiva. Tim-
pronta al dibattita, bersaglian-
do la « centralita » dell'ono-
revole Forlani e proponemlo 
un mutamento di politica co
me base per un ritorno alia 
collaborazione con i socialisti. 
Non si pud dire certamente 
che la linea di centro-destra 
sia passata. E' anche vero. 
perd. che I'offensiva per im
porre un ripiegamento mode
rata a tutte le organizzazio-
ni del Partita era stata por-
tata qui in ogni angolo, con 
un impressionante spiegamen-
to di forze: nelle assemblee 

di sezione ha votato questa 
volta l'ottanta per cento de
gli iscritti. e il dato record 
spiega da solo quale clima di 
surriscaldata mobilitazione si 
fos?e creato in quei giorni. 

II risultato non era quin
di scontata in partenza. E' 
fuori di dubhio, d'allra par
te. die qualche brandello del
la mitologia del centro destra 
aveva fatto presa, all'inizio. 
IHM-fino in alcuni settori del
la base |x)polare d c . frastor-
nata dalle (Milemiche elettora-
li del 7 maggio '72. 

Un tenia 
cruciate 

Le esasperazioni degli attac-
chi contro i socialisti (ex 
ulleati ed anche coiicorre/iti 
Mil piano governativo) aveva-
no lasciato qualche segno. Ma 
anche le minacce all'occu-
pazione operaia e le difficolta 
economiche erano strumenta-
liz/ate con spregiudicatezza. 
per predicare I'ineluttabilita 
di uno spostamentn a destra 
in funzione. per cosi dire, an 
ticongiunturale. 

La battaglia piu grossa e 
avvenuta pero sull'antifasci-

smo, tema cruciale sotto di-
versi profili. Prima di tutta. 
per 1'urgenza con la quale si 
pone a Milano; e poi per il 
fatta che tacca corde sensibi-
li in un Partita rinato come 

organizzazione di massa nei 
giorni della KesMonza. Dopo 
il ritiro del Pill dal comi-
tato unitario antifascista, gli 
esponenti deH'nla moderata 
cliiesem — in noine tleH'an-
ticomunisino — una decisio-
ne analoga da parte della DC: 
tra questi vi era. e in pri
ma fila, quell'avv. De Carol is 
die due anni fa si fece un 
poco tli notorieta con una non 
silenziosa altivita di « marcia-
tore silenzioso» nella quale 
per6 venne hen presto sop-
piantato dal federale fascista 
on. Servello e da personaggi 
del genere. In queH'occasio 
ne, lo scontro ixilitico venne 
porta to diuanzi alle organiz-
/azioni di base e i gruppi piu 
arretrati furono sconfitti: la 
DC rimase nel comitato an 
tifascista insieme ai comuni-
sti, ai socialisti e alle rapjire-
sentanze sinclacali. Da questo 
momenta venne avviata una 
inversione di tendeir/a tutto-
ra operante nel Partita. 

Si e trattato. senza alcun 
dubbio, di un successo delle 
correnti di sinistra, die a Mi
lano hanno mantenulo con 
una certa costanza delle po-
sizioni di rilievo: hanno avu
to ed hanno la maggioranza 
su scala provinciale. dirigono 
— sebbene in condizioni di 
precarieta — il comitato re-
gionale, e detengono con Pie-
ro Bassetti la poltrona di pre-
sidente della Giunta della Re
gione lomharda. Insomnia, la 

UNA MOSTRA DI CHAGALL A MOSCA? 

MOSCA. 26 
(c.b.) — Una mostra delle opere di 

Marc Chagall dovrebbe essere inaugu-
rata prossitnamente a Mosca. alia pre-
senza dell'artista stesso. La notizia non 
e ufMciale, ma a quanto risulta, sa-
rebbero gia in corso preparativi alia 
gallcria Tretiakov e al museo russo di 
Leningrado dove si trovano, depositate 
tra i fondi. numerose e significative 
opere del grande pittore. Nato in Rus

sia nel 1887 Chagall e praticaniente sco-
nosciuto al grande pubblico sovietico. 
anche se alcuni dei suoi quadri piu 
interessanti figurano nei musei di Mosca 
• Leningrado. 

Dopo 1'ottobre Lunaciarski nomind l'ar-
:i.sta commissnrio alle belle arti nella zo
na di Vitebsk. Qui Chagall fondd una 
Accademia di pittura e nell'aprile del 
1919 partecipo con grande successo alia 
prima esposizione ufficiale di arte rivolu-

zionaria al Palazzo delle arti di Pietro-
grado. In quell'occasione. il governo so
vietico compro dodici quadri. 

Nel 1923, egli decise di stabilirsi in 
Francia dove aveva gia vissuto a lungo. 

Di Chagall nell'URSS si era tomato a 
parlare con grande interesse alcuni anni 
fa. dopo la pubblicazione sulla rivista 
cTvorcestvo> di un articolo dedicato al-
l'itinerario artistico del pittore russo. 

Nella foto. Marc Chagall. 

UNA REVISIONE CRITICA CHE INVESTE ANCHE LA POLITICA 

L'impegno civile del Manzoni 
Nel cenfenario della morte, si rinnova I'inferesse per le tensioni ideali e per le «scelle di campo » dell'aulore 
dei « Promessi sposi» — Dairinfervenfo di Calvino a quello di Vinciguerra sul «Popolo» — II supe-
ramenfo degli «slorici steccati» neN'interpretazione data da Fanfani durante il discorso celebrativo al Senato 
E* certo segno del tempi 

— e segno positivo — l'inte-
resse con cui, nel centenario 
della morte del Manzoni. si 
sta da tante parti riguardan-
do airimpegno politico e ci
vile dell'autore dei Promessi 
Sposi. Ed ancor piu lo e il 
processo (pur travagliata e 
non indenne da preoccupazio
ni recuperatrici) che t<-nde 
ad emarginare la chiave inti-
mistica della piu arretrata cri-
tica manzoniana per privile-
giare. contro ogni tendenza in
tegral ista, una problematica 
chiave storicLstica. 

II che non avvlens senza 
traumi e contraddizionl, d'ac-
cordo. Fa un certo effetto. ad 
esemplo. rilevare che sullo 
stesso Corriere della Sera su 
cui era appena apparso a pun-
tate un saggio di tipo pslea-
nalitioo del Citatl sul perso-
naggio Manzoni, poi Qui do 
Bezzola abbia insistito p'ut-
tosto, e con fermezza quasi 
polemica, sul senso comples-
slvo deU'operazione di unifl-
cazione linguistica compiuta 
da Alessandro Manzoni. 

Manzoni era consapevole 
che questo fosse ii possible 
cemento di esperienze e tra
dizioni spesso cosi profonda-
mente diverse da non aver 
nulla o quasi in comune ed 
in ogni caso questo 11 suo 
«contributor al complto sto-
rico della nuova classe bor-
ghese di unlficare il Paese. 

*Le proposte di unita. lingui
stica — osserva Bezzola — Mo
no soltanto un'estensione ad 
altro campo della battaglia po
litica, nel name di un empi-
rismo di stamvo sl illumint-
ttico * lombardo, ma anche 

solidamente ancorato al pos- ' 
sibile ». 

A quail e quante deforma-
zioni e interpretazioni ridut-
tive della poetica manzoniana 
abbia portato la critica idea-
lista ed il rigorismo cattoli-
co, torna d'altra parte a sot-
tall nea re Italo Calvino in un 
acutissimo saggio che e la co
sa certamente piu preziosa e 
stimolante di un ricco supple-
mento speciale del Giorno. 
Proprio perche a suo modo 
protagonista di una vera bat
taglia politica, *quel che sta 
veramente a cuore a Manzo
ni — torna a ricordare Cal
vino — non sono tanto dei 
personaggi quanto delle forze, 
in atto nella societa e nella 
esistenza, e i loro condizlona-
menti e contrasti». Insomma, 
«i rapporti di forza — inst
ate Calvino — sono U vero mo-
tore della narrazione, ed il 
nodo cruciale delle sue preoc
cupazioni morali e storiche* 

Non a caso e proprio alle 
scelte di campo compiute dal 
Manzoni m senza aspettare il 
corso degli eventi* (l'adesio-
ne alle cinque giornate, la 
svolta del '59, 11 voto per il 
trasferimento della capitate a 
Firenze, il plauso all'impresa 
garibaldina) che si sono an-
corate le riflessioni tanto piu 
stimolantl quanto certamen
te meno casual! dedicate da 
Fanfani, 1'altro giorno al Se
nato, al ricordo non tanto del 
Ietterato quanto appunto del 
« politico » Manzoni. 

« Non sembrino di poco con-
to questi atti — aveva detto 
Fanfani nel ricordare tali scel
te —: per I'ambiente in cui 
viveva Manzoni risultarono 
tanto signiftcativi da lion ri-

sparmiargli contrarietd tn vi
ta e perduranti criticlie an
che in morte, quando la sua 
memoria fu biasimata ptoprio 
per avere egli "detto troppo 
si alia signora rivoluzione"». 

La polemica di Fanfani con 
la non dimenticata censura 
dei gesuiti di Civilta cattoli-
ca e come si vede frontale, 
e tanto piu slgnificativa dei 
critici umori emergent! in 
campo cattolico quanto piu la 
si accosti all'interessante rl-
lettura manzoniana offerta 
quasi contemporaneamente 
dall'organo ufficiale della DC. 
« Oggi — aveva scritto sul Po
polo Alfredo Vinciguerra —, 
dopo l'esperienza giovannea e 
postconciliare che ci ha da
to anche una nuova misura 
della "politica"; oggi mentre 
proprio nel mondo giovanile, 
durante e dopo la conlesta-
zione, abbiamo visto emerge-
re Vesigenza di spezzare trop-
pe incrostazioni e troppe de-
leghe in bianco, il Manzoni 
che contesta rautorita sorda 
ai bisogni veri del popolo, che 
denumia il privilegio di san-
gue e di casta — o di corpo-
razione — non o//re anche 
una lezione "politica" nel sen
so piii vasto del termine?». 

Di piu: la Pivlslone com
piuta su tante imprudent! ac
cuse (senza scomodare il Ri-
sorgimento basta tomare po
co indtetro nel tempo, giusto 
ancora all'epoca pacelliana) 
giunge al punto da consenti-
re a Vinciguerra di afferma-
re con sincere sicurezza che 
«i oattolici impegnati in po
litica (tutti i cattollcl?, n.d.r.) 
sentono Manzoni piu vicino 
m altri». Cib che e Indubbla-
mente rivelatore dl u.ualcosa 

di piu che non solo un preoc-
cupato e stru men tale tentati
ve di recupero delle piu ge
nuine ma sino a ieri combat-
tutissime tensioni ideali del 
Manzoni. 
- II processo interprerativo 
cui ricorre Fanfani parte da 
piu lontano, e \a piu oltre. 
muovendo proprio ilalla ri-
vendicazione del valore dei 
a sin («il ricordo di questi 
sl gli merita la celebrazione 
che facciamo J>. ha detto il pre-
sidente di quello stesso Sena
to che annoverd Manzoni tra 
i suoi components per ben 
tredici anni) per fare dello 
scrittore non gia un recupe-
rato, quanto semmaS l'antici-
patore e lo stimolatare, (icon 
ferme decisioni in momenti 
salienti», della a convinta ade-
sione di ampia parte della po-
polazione di profondo sentire 
cattolico alio sforzo lungimi-
ranle per superare storici stec
cati, per concorrere a pren-
dere le decisioni capaci di 
consolidare l'unita raggiunta 
e, sulla base di essa, promuo-
vere i necessari progress! nel 
senso della liberta*. 

Si potra obiettare ilo ha 
fatto Vittorio Spinazzola su 
queste stesse colonne, appena 
qualche giorno fa) che la ri-
cerca manzoniana e assai piu 
problematica, tesa, travagliata. 
Ma resta 11 fatto che, oltre 
ogni previsione e calcolo, an
che at tra verso un centenario 
pud venire se non il momen
ta della verita quello aimeno 
della consapevolezza critica. 
E allora, piu che mlsurare il 
coraggio del Manzoni, si mi
sura il DroDrio. 

g. f. p. 

sinistra d.c. ha fatta qui la 
sua prima esperienza di gover
no. Come cio sia stato possi
ble 6 materia di graiuie di-
scussione anche tra i demo-
cristiani. La corrente di Ba
se (21.:i0% su scala regionale) 
e nata proprio a Milano, una 
venlina di anni fa, per ini-
ziativa di alcuni giovani die 
uscivano dall'espericir/a della 
lotta antifascista. Anche «For-
ze nuove > (111 per C'.vit.)) — 
e prima di essa le altre in-
cariur/ioni della sinistra co-
siddetta « sociale ». cioe col-
legata alia problematica sin-
dacale — ha avuto sempre una 
discreta testa di rwnte a Mi
lano. II suo uomo di maggio-
re spicco e in Lombai\lia Vitto-
rino Colombo. 

Hasisti e forzanovisti, com-
binati in vario modo con al
tri gruppi, sono stati per lun-
ghi periodi parte det'isiva del
la maggioranza. ed hanno cer-
cato fli imporre una conce-
zione piu dinamica e moder-
na del Partita. La loro ricer-
ca culturale indugia su una 
tematica die potrebbe essere 
deHnita di neo-po|>olarismo: 
non negano. infatti. che la 
DC non puo essere un parti
ta di sinistra, ma pongono 
l'accento sul carattere dei col-
legamenti social i e politid 
die essa deve ricercare. Bas
setti ha usato nel congresso 
regionale una formula sinte-
tica, che ha tutta il sapore 
di uno slo()iin e die appun
to per questo egli ama rioe-
tere ai suoi interlocutori: 
« Dobbiamo fare una DC di
versa, non la CDU tedesca />. 
Ma diversa in quale senso? 

Parlando della loro espe
rienza politica, non pochi d c 
milanesi non nascondono una 
punta di orgoglio: gettano sul
la DC che conoscono da • vi
cino una luce piu attraente, 

e ad essa contrappongono il 
grigiore e le brutture della 
DC del verlice o di altri an-
goli del Paese. L'on. Granelli, 
uno dei basisti piu combat-
tivi. fa di tutto. invece. per 
sottalineare il valore genera 
le di cio die e stato fatta 
in questi anni: non vuol far-
ne un trofeo localistico o di 
corrente. Egli parla. infatti, 
dell'esperienza della sinistra 
milanese come di un esempio 
di « Partito in costruzione » 
In qualche modo. insomma. 
un model lo valido anche al
trove. Anzi. I'unico possibile, 
se i gruppi di sinistra non 
vogliono essere trascinati sul
la china di un modo di far 
politica die snatura la loro 
stessa funzione (e qui il ri-
ferimento polemico riguarda 
esperienze compiute in altre 
regioni). 

Gli oslacoli piu recenti tro-
vati dalla sinistra d.c. sul suo 
cammino riguardano lo sfor
zo di « regionalizzazione » del 
Partito. Le resistenze erano do-
vute non soltanto a mero con-
servatorismo politico, ma an
che — e in alcuni casi so-
prattutto — al fatto che Tap 
parato d.c. si era cristalliz-
zato in clientele a carattere 
provinciale, tenacissime nel 
difendere le proprie preroga
tive. I dorotei di varie chiese 
hanno basi e serbatai di voti 
di preferenza nelle province: 
Valsecch: a Como, Zamber-
Ietti a Varese. Petlini a Bre
scia, G. B. Scaglia a Berga
mo. e sono disposti a difen-
derli contro ogni insidia. In 
una organizzazione a caratte
re regionale e logico che sen
tano minata La solidita dei ri-
spettivi centri di potere. Da 
qui una serie di difficolta per 
la segreteria regionale del 
Partito. ai tempi della gestio-
ne Bassetti. cosi come oggi 
con quella Maineri (un moro-
teo eletto qualche mese fa 
dopo una lunga serie di vo-
tazioni infruttuose). 

Resistera I'instabile equili-
brio attuale? In linea genera
te. gli esponenti della sinistra 
sono convinti che, sotto la lo
ro spinta, la DC e giunta a 
Milano a un c punto di non 
ritorno». E' impensabile una 
sacra alleanza che porti ad un 
rovesciamento di maggioranza 
e di politica. e questo non 
soltanto per la forza numeri-
ca delle sinistre su scala re
gionale (oltre il quaranta per 
cento, nonostante il passag-
gio di alcuni notabili mode-
rati, finora inquadrati tra i 
morotei, alle piu congeniali 
schiere dorotee). ma anche 
per le posizioni clie esse con-
servano in alcuni punti deci-
sivi. 

Nel congresso regionale. il 
presidente del Consiglio lom
bardo. Gino Colombo, che non 
si era presentato in nessuna 
lista, ha lanciata un appel-
lo a tutti i gruppi modera-
ti per saggiare. appunto, le 
possibilita di una alleanza ge
ne rale («Dorotei di tutto il 
Partito, unitevi! », cosi e stata 
subito tradotta la sua invo-
cazkme). Ma non ha avuto 
successo. Le sinistre non si 
nascondono. tuttavia. che l'au-
mentato peso doroteo creera 
presto nuovi problemi. A Mi
lano e difficile progettare « ta-
gli delle ali» che spacchino 
a meta Io schieramento del
le sinistre. tradizionalmente 
unita. E' certo. tuttavia. che 
altre correnti cercheranno di 
oondizicnare, con una presa 
maggiore. tutta la politica re
gionale della DC. 

Per spiegarsi la « diversita > 
della DC milanese bisogna co-
munque guardare non tanto 
alle sue vicissitutlini interne, 
quanta al modo in cui il Par
tita si e formato. Aceanto alia 
imniancabile piccola e media 
borghesia. qui si trova nella 
base sociale dello «Scudo 
crot-iato » una fetta piu Iarga 
die altrove di operai, di im-
piegati e anche di contadini 
(le organizzazioni della Col-
diretti lomharda hanno par-
tecipato con compattezza al
le lotte j>er la legge sui fitti 
agrari). Cid, come 6 ovvio, 
contribuisce a dare il tono al
le lotte ixilitiche condotte al-
l'interno del Partito, e in una 
certa misura ne influenza il 
corso. 

E la grossa borghesia? Qua
si nessuna delle grandi fami-
glie lombarde (i Pirelli, i Cre-
spi. gli Innocenti, i Borletti) 
e legata alia DC in quanto 
organizzazione politica: in ge
nere, esse tengono i rapporti 
da potenza a potenza, a li-
vello governativo o comunque 
di potere: non si preoccupa-
no molto di prendere la tes
sera. Lo stesso Bassetti. no-
me di grido nel ramo tessi-
le. resta un esempio abbastan-
za isolato di «industriale il
luminate » militante nella DC: 
quasi una mosca bianca. 

La borghesia 
lomharda 

I flussi e I riflussi della 
ixilitica, e 1'avvicendarsi delle 
formule di governo. hanno 
sempre trovato nella borghe
sia lombarda uno specchio 
pieno di incertezze e di con
trasti. Momenti di tensione si 
sono avuti anche di recente: 
basti pensare alia vicenda 
contrattuale dei metalmecca
nici o al modo di atteggiar-
si dei vari gruppi industriali 
e finanziari di fronte all'in-
sorgenza fascista. E' rimasta 
esemplare. tuttavia. l'esperien
za del 1962'G3. Allora, una 
parte dell'industria, raccolta 
intarno alia vecchia roccafor-
te della Edison — non anco
ra fusa con la Montecatini e 
capitanata dall'ing. Valerio — 
si schiero contro il centro-
sinistra, e in particolare con
tro eid che esso rappresenta-
va nell'immediato: la nazio-
nalizza zione della industria 
elettrica. Una frangia dello 
elettorato conservatore venne 
dirottata sul PLI (operazione 
analoga a quella che sarebbe 
stata compiuta un decennio 
dopo in favore del MSI): ma 
non si rinunci6. nello stesso 
tempo, al tentativo di € recu
pero > della DC. Di conseguen-
za si stabili un legame molto 
stretto tra la Edison e i do
rotei lombardi, aiutati anche 
dal Corriere della Sera. Sul-
I'altro fronte. si schierarono 
le sinistre d.c. — portatrici 
dell'ideologia del centro-sini
stra —, appogigate da Enrico 
Mattel e dalFENI. -

In un decennio, il motivo 
di fondo di quel contra sto e 
rimasta sempre presente: la 
contraddizione tra settori di-
namid e forze legate a solu-
zioni retrive e, anzi, forse an
cora piu acuta di ieri. Molta 
acqua e passata perd sotto 
i ponti, e sicuramente ora 
non esiste piu la stessa rigi-
dezza di oollegamenti tra cor
renti d.c. e potentati esterni, 
anche se non mancano rap
porti e condizionamenti d'ogni 
tipo, i quali, in determinate 
circostanze, possono diventa
re altrettanto insidiosi e vin-

coianti. 
In definitiva, la crisi d.c. 

ha camminato a Milano su 
gambe piu veloci. Sotto la 
spinta dei fatti di questi an
ni, si e dimostrata ora mai 
inapplicabile un sistema fon-
dato sul monopolio esclusivo 
del potere. difeso con la chiu-
sura a ogni dialogo. La DC 
ha compiuta alcune scelte di 
un certo peso (unita antifa
scista. unita sindacale, affer-
mazione della Regione contro 
il centraltsmo) che costitui-
scono la premessa. ma solo 
la premessa, per una scelta 
piu generate. Bassetti. nella 
sua vivace polemica di que
sti ultimi tempi, ha in un 
certo senso ideologizzato il 
pronunciamento regionalista 
(lultima sua parola d'ordine 
e stata sfornata in occasio-
ne del lancio del nuovo setti-
manale regionalista. 71 Lom
bardo: «71 nuoro renfo del 
Nord>); la sua critica anti-
centralista ha molto spesso 
denti aguzzi. 

Vi e tuttavia il rischio che 
— anche per il peso delle 
componenti moderate — si 
perda di vista I'obiettivo prin 
cipale. che d quello di muu-
re la politica nazionale d .c . 
Per questo serve sicuramente 
la posizione acquisita dalle 
sinistre d.c. alia Regione (po
sizione del resta non al ripa-
ro dagli attacchi di altri set
tori d .c) , ma — ovviamente 
— non basta. Occorre certo 
un'azione di piu vasto respi
re per far pesare certe esi-
genze vive nella stessa base 
popolare d.c. Su questo. in 
fondo. si giocano le sorti del 
la DC milanese e lombarda 
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