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Al vaglio della Corte costituzionale 

LE LEGGI 
DELLA CEE 

La costruzione della Comunita sta restringendo sempre piu 
I'area di applicazione degli ordinamenti del singoli Stati sen-
za sostituirli con strutture democratiche a livello europeo 

La Corte Costituzionale e 
stata investita, sin dal 21 
aprilo dell'anno scorso, con 
un' ordinanza emessa dal 
Tribunale di Torino e fir-
mata dal presidente Moset-
to, di una delicata ed im-
portante questione: si trat-
ta, nientedimeno, che di 
pronunciarsi sulla costitu-
zionalita e sulla illegittimi-
ta dell'art. 2 della legge del 
1957 che rende esecutivo in 
Italia il Trattato istitutivo 
della Cee. 

II caso e sorto quando, 
dall'oggi al domani, il tito-
lare di una ditta di impor-
tazione di prodotti alimen-
tari — che si era assogget-
tato, senza protestare, ad 
un primo « prelievo » (da-
zio variabilo sulla base di 
poco chiari maneggi da par
te di «comitati di gestio-
ne » della Commissione ese-
cutiva della Cee) di lire 
16.620 per ogni quintale di 
mascarpone importato — si 
era visto recapitare, due 
anni dopo, una ingiunzione 
a pagare il detto prelievo 
in ragione di L. 94.751 al 
quintale. Cosi aveva deciso 
il solito comitato di gestio-
ne in base a nuovi demen
ti noti soltanto a lui, ne 
resi noti al pubblico e nean-
che agli « addetti ai lavori », 
ossia nel caso nostro, al mal-
capitato importatore. Come 
resistere alia ingiunzione a 
pagare il feudale (pardon, 
comunitario) balzello? Gli 
avvocati dello importatore 
sollevarono la questione di 
incostituzionalita delle nor-
me, davanti al Tribunale di 
Torino il quale ha rimesso 
la questione, come abbiamo 
detto, alia Corte costituzio
nale. 

I diritti 
dei cittadini 
Non spetta a noi — ne e 

questa del resto la sede — 
addentrarci nelFanalisi del
le questioni • giuridiche po-
ste dall'ordinanza; vogliamo 
limitarci a sottolineare al-
cuni aspetti politici della 
vicenda. Che la questione 
posta dal giudice di Torino 
non sia « manifestamente in-
fondata> lo stanno a testi-
moniare sia il lungo tempo 
trascorso dalla emissione 
della ordinanza sanza anco-
ra aversi una pronunzia, 
sia la preoccupazione degli 
ambienti comunitari. 

II presidente della Com
missione della Cee, il golli-
sta Ortoli, ne ha parlato, 
nella sua recente visita a 
Roma, con esponenti del go-
verno Andreotti ed ha avu-
to inoltre persino il pessi-
mo gusto di passare le no-
tizie di queste manovre al
ia stampa, alio scopo di eser-
citare sui giudici della Cor
te costituzionale ricattatorie 
pressioni. Si sono quindi 
elevate voci allarmistiche, 
non certo disinteressate, se-
condo le quali la dichiara-
zione di incostituzionalita 
romperebbe la Cee o, piu 
esattamente, « farebbe usci-
re l'ltalia dall'Europa >. 

II problema e un altro. 

UN LIBRO PER 
NON FUGGIRE 

SCOTT. A. BOORMAN 

GLI SCACCHI 
DI MAO 
a cura di .Orazio Pugliese 

Un antichissimo gio-
co cinese ora di mo-
da — il Wei ch'i o 
Go — aiuta a capire 
la strategia rivoluzio-
naria del marxismo 
cinese 
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TSIEN TCHE HAO 

L'INSEGNAMENTO 
SCIENTIFICO IN CINA 
G u i d a all'organizzazione 
dell'i'struzione superiore e 
della ricerca scientifica 
nella Repubblica Popolare 
Cinese. 
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UN LIBRO 
GUARALDI 

n r̂  

L' integrazione economica, 
cui la costituzione e l'allar-
gamento della Cee hanno 
dato luogo, e oggettivamen-
te irreversibile in quanto 
processo strutturale richie-
sto dallo sviluppo delle for-
ze p»oduttive. Non hanno 
interesse a liquidarlo le for-
ze capitalistiche che hanno 
dominato e tuttora domina-
no questo processo. E nean-
che le classi lavoratrici che 
pure ne hanno pagato e pa-
gano le spese (emigrazione, 
urbanesimo, inflazione), ma 
pagherebbero ancora piu 
caro il ritorno al nazionali-
smo, al protezionismo, in 
termini di disoccupazione, 
di crisi economica e perfino 
di aggravamento della con-
flittualita tra stati capitali
stic! europei. In queste con-
dizioni, quale sarebbe allora 
1'elTetto vero di una senten-
za della Corte che accoglies-
se le tesi esposte nell'ordi-
nanza? Sarebbe soprattutto 
quello di costringere tutte 
le forze politiche e tutti gli 
organi costituzionali del no
stro paese (e non soltanto 
del nostro paese) a rivede-
re, a modificare, a porre su 
nuove basi articoli e prin-
cipi dei Trattati di Ro
ma che, a sedici anni dalla 
firma e dopo oltre un de-
cennio di applicazione, mo-
strano oggi di non essere 
(se mai lo furono!) adegua-
ti alia realta del nostro pae
se e dell'Europa e soprat
tutto ai principi democrati-
ci che ispirano, formalmen-
te e sostanzialmente, le co-
stituzioni sia dei sei paesi 
primi firmatari sia dei tre 
che si sono aggiunti. 

L'ordinanza, ad un certo 
punto, dice testualmente: 
•Con i regolamenti Cee puo 
legiferarsi praticamente su 
qualsiasi materia che la Co
munita ritenga utile per lo 
assolvimento dei suoi com-
piti, attribuendo, anche in 
contrasto con le leggi ita-
liane, diritti e doveri ai cit
tadini italiani; e questi nei 
confronti di detti regola
menti non hanno alcuna 
delle guarentigie che la Co
stituzione da, invece, nei 
confronti delle leggi ordina-
rie dello Stato: non il ri-
spetto delle forme di pro-
mulgazione e pubblicazione 
previste dalla Costituzione, 
ne la possibility di promuo-
vere il referendum abrogati
ve, ne, soprattutto, la pos
sibilita di sottoporli al con-
trollo della Corte costituzio
nale a salvaguardia dei di
ritti fondamentali attribuiti 
dalla nostra Costituzione ai 
cittadini... Viene cosl intro-
dotta una amplissima dero-
ga alia disciplina dettata 
dall'articolo 70 e seguenti 
della Costituzione in tema 
di formazione delle leggi, 
riservata com'e noto, alle 
Camere e sottoposta a pro
cedure e guarentigie rigoro-
se, nelle quali risiede uno 
dei fondamentali attributi e 
dei canoni primari del no
stro Stato repubblicano >. 

L'ordinanza tocca cosi il 
centro del problema politi
co attuale della Comunita. 
La costruzione della Cee sta 
restringendo sempre piu la 
area di applicazione degli 
ordinamenti democratici dei 
singoli stati — che sono poi 
quelli in cui queste istitu-
zioni hanno piu antiche tra-
dizioni — non sostituendoli 
con alcuna stmttura demo-
cratica a livello europeo. 
Essa anzi devolve i poteri 
sottratti agli organi costitu
zionali dei vari paesi, ed i 
nuovi poteri sorti dall'esi-
stenza della Comunita ad or
gani quali il Consiglio dei 
Ministri. la Commissione cse-
cutiva, i suoi consigli di ge-
stione. Questi organi non 
solo sfuggono al controllo 
dei cittadini, dei partiti po
litici. dei sindacati, dei par-
Iamenti, ma sono, appunto 
per questo, dircttamentc in-
fluenzati da forze economi-
che le quali utilizzano que
sti stmmenti per far pas
sare politiche, principi, nor-
me che nessuno dei parla-
menti nazionali approvereb-
be. 

Le vociferazioni a favore 
della democrazia — che pun-
tualmente, ad ogni vertice 
dei capi di Stato e di go-
verno od in ogni altro rito 
ufficiale comuntario vengo-
no profferite ed amplificate 
poi nella propaganda — so
no vere e proprie cortine 
fumogene che nascondono 
la gravita del processo in-
volutivo in atto. E non si 
tratta solo di un problema 
giuridico astratto: esso sor-
ge su di un contenzioso che 
riguarda nel concreto un 
caso di applicazione di una 
delle norme comunitarie nel 
campo agricolo, commercia-
le, distributivo. Un caso 
concreto che riguarda uno 
di quei prowedimenti che 
tanto si ripercuotono, ad e-
sempio, sull'attuale aumen-
to del costo della vita. II 
problema del prelievo sul 
mascarpone, cui si parla 
nell'ordinanza, costituisce un 
aspetto di quella gestione 
comunitaria della politica 
agricola che determine le 
eccedenze di burro, l'estir-

pazione degli alberi da frut-
ta, gli illeciti superprofits 
dei monopoli zuccherieri, le 
sofisticazioni alimentari le-
galizzate, ecc, ecc. 

La Corte costituzionale 
deve ora decidere. Trovera 
in questo caso la forza di 
op era re cosi come essa ha 
finora operato — e sono le 
sue pagine migliori — a 
garanzia e difesa dei dirit
ti dei cittadini, di fronte al
ia debolezza e ai ritardi del
le forze politiche dominan-
ti, per rompere ad esempio 
le strutture dei codici fa-
scisti in Italia? 

Altro che attacco all'Eu-
ropa, altro che esclusione 
dellTtalia dalla Cee: una 
sentenza che accogliesse po-
sitivamente i valori demo
cratici dell* ordinanza po-
trebbe costituire soltanto 
un contributo alia costru
zione dell'Europa su basi 
nuove, democratiche e per-
cio valorizzerebbe il ruolo 
dell'Italia nella Comunita. 

« L'Europa 
dei popoli» 

Un'ultima considerazione. 
Si va sempre piu afferman-
do, da parte dei partiti co-
munisti dell'Europa capita-
listica e delle altre forze de
mocratiche e di sinistra (ba-
sti pensare alia risoluzione 
del nostro CC di febbraio, 
al programma comune dei 
comunisti e socialisti fran-
cesi, al recente incontro 
Berlinguer-Marchais) l'ela-
borazione di una politica 
volta a democratizzare le 
strutture comunitarie per 
creare, come si dice, «al 
posto dell'Europa dei mer-
canti, l'Europa dei popoli ». 
Le affermazioni del Tribu
nale di Torino dimostrano 
come questa linea possa tro-
vare eco non solo nelle mas
se operaie e lavoratrici piu 
avanzate, ma anche in quel
le forze culturali ed econo-
miche che sono profonda-
mente legate ai principi de
mocratici. Quei principi de
mocratici che la nascente 
borghesia sbandiero in Eu-
ropa contro le strutture feu-
dali e l'assolutismo. ma che 
il capitalismo nella sua fa-
se attuale rigetta e ripudia, 
ieri in forme violente, ora 
in forme piu ipocrite, ma 
non per questo meno peri-
colose. 

Nicola Cipolla 

LA DC VERSO IL CONGRESSO 

LA MACCHINA II 
' . ' . > * * * • 

li dinamismo doroteo, che si e alimenfato prima con I'organizzazione dei contadini e poi con uno sviluppo rapido 
ma distorto dell'industria, non basta piu a far fronte alia crisi - Progetti autostradali invece di vere scelte di rinnova-
mento - Rari accenti autocritici, ma soprattutto silenzio - Rumor, Bisaglia, Ferrari Aggradi e le sinistre democristiane 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. maggio 

Tradizione cattolica. conta
dini, forte influenza elettora-
le della Democrazia cristiana. 
In questa equazione pud es
sere identificato il Veneto di 
oggi? Si tratta. in effetti, dl 
un cliche al quale si e quasi 
sempre fatto riferimento ogni 
volta che si e voluta dare 
una spiegazione della forza 
che lo « Scudo croclato » ha 
qui. e della connotazione do-

rotea che l'lia contraddistinta 
(anche — si badi — in tem
pi lontani, quando le parole 
« doroteo J> o « doroteismo » 
non erano state ancora In-
ventate). Ma in questo e'e 
soltanto una parte del vero. 
La vecchia equazione sempli-
ficatrice non abbraccia che un 
aspetto della realta. 

II volte del Veneto e stato 
violentemente trasformato ne-
gli ultimi quindici anni dallo 
sconvolgimento tellurico di 
uno dei piu rapidi process! di 

industrializzazione che si co-
noscano. In venti anni — dal 
1951 al 1971 —, gli occupati 
in agncoltura sono passati dal 
43,1 per cento al 14 per cento 
della popolazione attiva, men. 
tre gli occupati nei settori 
dell'industria balzavano dal 
32.7 ad oltre il 50 per cento 
ed il cosiddetto « terziarlo » si 
rigonfiava come e piu che in 
altre parti del Paese. Scorn-
pare, quindi, o si trasforma. 
1'antico mondo contadino; ere-
SCP una dimensione diversa 

LA FOREST A CARBONIZZATA 

Era una foresta. fitta e rigogliosa. prima che 
un incendio violentissimo non la riducesse a 
una plaga ricoperta di tronchi carbonizzati. 

La grande distesa di verde. che prendeva un 
fronte di quasi cinquanta chilometri a Monroe 
Station, in Florida, e andata cosi in gran parte 

distrutta. L'opera dei vigili del fuoco e dei vo-
lontari accorsi per domare le fiamme non e ser-
vita a impedire il disastro. 

NELLA FOTO: un trattorista si allontana dalla 
zona dove gli ultimi focolai deH'incendio resi-
stono ancora. 

LA MORTE DELLO SCULTORE LITUANO 

Spazi e tensione di Lipchitz 
Una ricerca plastica che dal cubismo aveva tratfo il maggior numero di invenzioni co-
strufftive, decorative e narrative - « Prometeo e I'aquila », una delle opere realizzate 
in funzione deli'archifettura - L'energia creatrice dell'uomo e i conflitti contemporanei 

Lo scultore Jacques Lipchitz 
e morto sabato a Capri in se-
guito ad un attacco cardiaco. 
La notizia della sua scompar-
sa e stata data ieri dalla mo-
glie Yulla, che stava trascor-
rendo insieme aH'artista un 
periodo di vacanza nell'isola. 
Lipchitz era nato il 22 agosto 
1891 a Druskieniki. in I.itua-
nia. 

Con Picasso, Gonzalez, Lau
rens e Zadtone, Jacques Lip
chitz, per quante altre ricer-
che plastiche abbia fatto in 
molte direzioni (organiche e 
barocche), era uno dei grandi 
scultori cubisti, anzi proprio 
lo scultore che dal cubismo 
aveva tratto il maggior nume
ro di invenzioni costrutttve, 
decorative e narrative sia nel
le opere di atelter sia in quel
le destinate ai grandi spazi ar-
chitetlonici. 

Jacques Lipchitz nacque in 
Lituania, a Druskieniki, il 22 
agosto 1891. Fece il primo 
viaggio a Parigi nel 1909, ma 
non intese subilo tl significato 
rivoluzionario delle prime 
grandi opere cubtste di Pi
casso. Braqve e Gris. Dopo il 
servizio milttare in Russia, 
tornb ancora a Parigi. nel 1913, 
e, questa volta, la sua adesio-
ne al cubismo fu pronta e ori-
ginale. Conobbe prima Picasso 
e poi Gris the divenne suo 
amico e, si pub dire, anche suo 
ispiratore con i suoi magnifici 
motivi musicali e con le natu
re morte. E' di questo periodo 
la scoperta da parte di Lip
chitz della scultura negra di 
cui divenne anche appassio
nato collezionlsta: forse fu lo 
artista cubista che ne venne 
piu influenzalo e anche piu 
durevolmente, Certi carattert 
primitivi, totemici e simbolict 
delle forme e dei volumi che 
sono di derivazione negra re-
slano come strutture portanti 
anche nelle sculture organiche 
*alla Moore 9, neUe sculture 
surrealiste e in quelle neoba-
rocchc che sono state dette 
« berniniane ». 

E* degli anni venti la sua 
adesione al gruppo «Esprit 
Nouveau » che lo interessb sia 
per il purismo costruttivo sia 
per la collocazione della scul
tura in relazione alVarchitettu-
ra. Le sue piu belle sculture 
in relazione all'architettura na-

Jacques Lipchitz: c Hagar », 1957 

sceranno con Temxgrazione In 
America dove ebbe molti inca-
richi e uno di nctevole riusci-
la fu quello per il ministero 
deWEducazione a Rio de Ja
neiro costruito dagli architet-
ti Le Corbusier e Niemeyer: 
Lipchitz vi esegul il Prometeo 
e I'aquila fforse influenzalo 
anche dalle idee sull'turte 
pubblicaj* dei messicam Ri
vera, che gli era amico, e Si-
queiros). 

Cittadino francese dal 1924, 
alio scoppio della seconda 
guerra mondiale Lipchitz si 
stabUl negli Stati Unitt ed era 
gia uno dei grandi scultori in-
ternazionali, uno scultore for-
matosi sul cubismo ma che 
con i suoi grandi bassorilievi 
«trasparenil*, con motivi mu
sicali e altri, influenzava a sua 
volta f grandi cubisti. 

In un terribile incendio, nel 
1950, andarono distrutte molte 
opere nello studio di New 
York, ma Lipchitz riusci a ri-
prendersi dal disastro e, in un 
nuovo studio a Hastings-on-
Hudson, riprese il lavoro con-
tinuato fino alia morte. Ed e 

in questo studio che Lipchitz 
ha dato forma a molte varian-
ti neobarocche « berniniane» 
dei suoi primitivi originali mo
tivi plastici cubisti, organici 
e surrealisti. 

L'adesione entusiastica al cu
bismo i rintracdabile in ope
re del 1913-14: Madre col bam
bino. Danzatrice, Donna col 
serpente, Acrobata a cavallo, 
Cavallerizza, Danzatrice spa-
gnola. Toreador e Maxinaio 
con la chitarra. La donna con 
le trecce e Madre con i figli. 
tutte sculture che variano il 
tema deU'energia umana o di 
una sorta di gioia « musicale » 
di vivere, 

Negli anni seguenti, se & 
sempre fortissima Vinfluenza 
del cubismo di Juan Gris su 
Lipchitz, le sue sculture ten-
dono sempre piu a presen-
tare i motivi deU'energia 
contemporanea in figure pri
mitive, negre e anche del 
folclore slavo piu antico. 
Rtcorre, nel 1915, e in for
te stilizzazione cubista astrat-
ta, il motivo di un personaggio 
in piedi o teduto. Altri lipid 

motivi musicali cubisti torna-
no nella produzione degli an
ni venti ma, intorno al '25, 
lo schema costruttivo cubista 
comincia a cedere, a rompersi 
per Vintroduzione del movi-
mento e del racconto. 

Lipchitz 6 sempre piu ap
passionato del tema deU'ener
gia umana e in questa chiave 
scolplsce anche motivi mitici 
e biblici. Recupera, credo, an
che un certo romanticismo ri
voluzionario — e del 1933 una 
sua testa di Ge~ricault — e il 
romanticismo naturalista di 
un Rodin e di un Bourdelle. 
Le sue sculture sono molto 
spesso dei gruppi o Vinlrico 
dinamico delle forme le fa 
apparire tali. L'anatomia ac-
quista una particolare impor-
tanza e viene sottoposta a de-
formazioni molto espressive. 
Questa scultura simbolica e 
narrativa cresce con volumi a 
foresta e sembra sempre voter 
inglobare lo spazio per propor-
si come scultura e architctlu-
ra assieme. 

Oltre che scultore delVener-
gia creatrice e dei miti positi-
vi deWuomo. Lipchitz, assai 
sensibile ai conflitti e al tra-
gico contemporaneo. da for
ma in molte opere anche alia 
paura. aU'orrore. al arido di 
protesta: Grido ti intitoln una 
sua opera del 1928'29. DaWini-
zio dealt anni trenla a oggi, si 
pub dire che. nelfimmaqina-
zione di Lipchitz, il mostro 
conviva con la costruzione e 
con Veneroia costruttrice e da 
tale conflitlo le forme della 
scultura derivino una singola-
re tensione, un «rimescola-
mento » di masse e di volumi. 

Lipchitz e stato anche un 
bravissimo decoratore manie-
rista e si e ripetuto spesso e 
sapientemente con bel mestie-
re ma la sua moderna osses-
sione Urica del Prometeo e di 
un fine umano Tha salcato 
sempre come poeta e ha dato 
liberta alia sua immaginazio-
ne. Lascia un qrana> numero 
di sculture che teslimoniano 
in buona parte deUa sua te-
nace volonta cubista di narri-
vare a una scultura pura come 
tt cristallo'a avendo bruciato 
molto materiale della vita e la 
piu intensa e drammatica. 

Dario Micacchi 

nella vita economica e socia-
le. II Veneto 6 la terza regiu-
ne itahana in fatto di occuDa-
ziune industriale, immediata-
mente dopo la Lombardia e 
il Piemonte. Al posto del tra-
dizionale triangolo industriale 
del Nord Italia, vi e ora un 
quadrilatero (con un lato nuo 
vo — quello veneto — che ha 
caratteristlche del tutto parti-
cnlari. e che ha fatto sentlre 
tuttavia la propria presenza 
nel nrogiuolo unificatore delle 
battaglle operaie che vanno 
dal '69 al '73). 

fine cosa e accaduto, nel 
frattempo, alia Democrazia 
cristiana? Con un colpo d"oc-
ohio si possono cogliere ten-
denze ben delineate. Comples-
Kivamente, la DC « tiene » da 
una ventina d'anni sulle rile-
vanti posizioni elettorali rag-
giunte (53.08 per cento nel 
1972): il PCI e stato sempre 
In progresso ed ha raggiunto 
il 17.32 per cento lo scorso 
anno Nelle ultime elezioni po
litiche, lo « Scudo crociato » 
ha recuperato le perdite avu-
te nelle « regionali » di due 
anni prima e in alcuni casi 
- come a Vicenza — e pro-
gredito di parecchi punti fago-
oitando anche i liberali. II da
to oiu interessante riguarda i1 

comportamento contrastante 
delle campagne e delle citta: 
nelle campagne, serbatoio di 
voti tradizionale. la DC perde 
fostantemente terreno: nei 
centri maggiori. invece. va 
avanti. Che cosa significa? La 
spiegazione del fenomeno non 
e difficile: in un quadro gene-
rale assai vischioso — nel 
quale agiscono i mille vincoli 
della consuetudine — l'accen-
to si e venuto progressiva-
mente spostando sulla conqui-
sta attiva del consenso. La 
DC. insomma. pur in mezzo 
a tante contraddizioni. si e di-
mostrata capace di guadagna-
re voti tra i nuovi ceti citta
dini del Veneto; cosa che non 
\r- e quasi mai riuscita nelle 
altre citta della Penisola 

Per spiegare queste tenden-
ze* elettorali "(nel lony doppio 
volto di tradizione e di novita) •"'. 
non basta. quindi. riferirst ai 
vecchi cliche. Bisogna riusw-
re a collocare la c macchina > 
democristiana veneta nella 
sua giusta cornice, cioe ne) 
contesto di uno sviluppo ec<>-
nomico e sociale originale con 
il quale in buona misura i 
centri di potere e la stessa 
nrganizzazione dello «Scud* 
crociato > hanno fatto corpo. 
La corrente dorotea, qui rap-
presentata dal suo massimu 
leader, Mariano Rumor (ol
tre che da Ferrari Aggradi e 
da Antonio Bisaglia). ha man-
tenuto anche nel recente con-
gresso regionale le sue posi
zioni di predominio, racco-
gliendo il 52.7 per cento dei 
voti. 

Unici centri di resistenza a' 
doroteismo ufficiale sono quel
li di Venezia citta (maggio-
ranza a c Forze nuove >, ch» 
ha anche il posto di sindaco 
con Giorgio Longo) e di Pa-
do va. dove il moroteo on Gui. 
per far meglio diga nei con
fronti della marea dorotea. 
ha assunto recentemente la 
carica di segretario della fe 
derazicne provinciale dc. 
Complessivamente. c Forze 
Nuove > ha raccolto 11 17 per 
cento dei voti, grazie anche 
all'apporto dell'« uomo nuo
vo > di Feltre, Ton. Fracan-
zani. il quale negli ultimi an
ni ha portato un'ala della DC 
veneta alia riscoperta dei te-
rai dell'antimperialismo (lot-
ta per la pace nel Vietnam) 
e delle battaglie contadine 
(riforma dei fitti agrari). I 
forzanovisti hanno perduto 
tuttavia la maggioranza nel 
comitato provinciale di VP-
nezia. soprattutto in seguito 
atla recentissima perdita ni 
alcune Ioro frange a Jesolo e 
Chiog£ia in favore di quello 
che fu lTUPL di Labor. 

Lo scotto 
da pagare 

All'intemo del blocco doro
teo — che esaminato da vi-
cino risulta un singolarissd-
mo microcosmo — appare in-
debolita la posizjone del mini-
stro Ferrari Aggradi rispeUo 
al tandem Rumor-Bisaglia. 
Ferrari Aggradi ha avuto an
cora la maggioranza assoluta 
a Venezia. ma proprio nel 
congresso regionale un mi-
gliaio di voti gli sono sfuggiti 
improwisamente a vantaggio 
di Andreotti. Poca cosa? Non 
oi si ingannt. Trasmigrazioni 
del genere hanno sempre un 
valore di premonizione: sono 
rindice del rallentamento del
la prcsa di un leader. K Tat-
tuale ministro delle Parteci-
pazjoni statali lo ha capito 
benissimo; infatti, ha perso le 
staffe. accusando in pubblico 
il segretario provinciale <lc, 
Minchio, di essersi fatto tur-
lupinare (e lo ha fatto con 
parole, a quanto sembra, non 
certo tratte dal linguaggio 
parlamentare). Si dice anche 
ch« per fuadagnare una po-

sizione piu solida Ferrari Ag
gradi stia meditando di ten-
tare la conquista della massi-
ma poltrona della Coldiretti: 
che egli voglia, cioe, sostitui-
re Paolo Bonomt. 

Un uomo in costante ascesa 
e invece Ton. Bisaglia, che 
ormai e per tutti qualcosa di 
piu dello scudiero di Rumor e 
delTorganizzatore infaticabile 
della corrente. Probabilmente, 
anche d posto di vice-segre-
tario del Partito dc, che occu-
pa attualmente, e soltanto una 
stazione di transito, in vista di 
traguardi piu ambiziosi. 

Efficienza, pragmatismo, 
spregiudicatezza anche n e 1 
rinnovare i metodi di lavoro. 
sono le stigmate che contrad-
distinguono i quadri dorotei di 
maggiore spicco nel Veneto. 
Per tanti anni, essi hanno 
guidato i meccanismi elettora
li. gli enti pubblici, le ban-
che. molte delle organizzazio-
ni collateral!, senza crearsi 
molti grattacapi con i proble-
mi della prospettiva politica: 
hanno agito, del resto, al n-
paro di margini molto ampi. 
E per questo hanno maturate 
una caratteristica ed uno sti
le da macchina di potere ef-
ficace e duttile, pronta a stri-
tolare ma anche, se necessa-
rio, a stringere compromessi 
ed a venire a transazioni. 

In quale senso si puft parla-
re. per il passato. di scelte 
della Dc nel Veneto? U pro
blema. come e ovvio, si ponp 
al di la della consapevolezza 
o meno di quegli esponenti 
che di queste scelte sono sta
ti in un certo senso protaao-
nisti. Non vi e dubbio che lo 
« Scudo crociato J>, nel nrimo 
dopoguerra, si e proiettato con 
notevole dinamismo sul mondo 
contadino di allora, cercando 
di tamponare con la forza del-
l'organizzazione gli spazi la-
sciati dalla mancanza di una 
coerente politica di riforma 
nelle campagne. E non vi k 
dubbio che dopo, verso la fine 
degli anni cinquanta. quando 
la situazione di boom ha aper-
to Dossibilita nuove sul Diano 
'deH'espansione industriale, la 
"DC veneta e stata ancora al
ia ribalta: finanziamenti, fa-
oilitazioui. attivita speculau 
ve, compensazioni corporati
ve, di tutto questo si e nu-
trito — sotto l'egida dorotea 
— il galoppante trasferimento 
di forze. dalTagricoltura al-
1'industria. 

Ma di quale sviluppo si e 
trattato? I colossi Industrial! 
(la chimica a Porto Marghe-
ra. la Zanussi. Mondadon * 
Verona) sono rimasti semDr* 
pochi: piu o meno quelli di 
prima- Si e moltiplicata, inve 
re, una piccola e media indu-
stria < povera >, imnrowisa-
ta: la spmta in avanti non 
ha toccato i grandi piani di 
investiroento capitalistico. mn 
piuttosto gli interstizi dell'eco-
nomia. Prova ne sia che n 
Veneto. terza regione in fatto 
di occupati nelTindustria. si 
trova soltanto al diciassetto 
simo posto per quanto riguar
da gli investimenti. Notevole 
e nelle Industrie, anche nelle 
maggiori, Vincidenza del fen<»-
meno degli operai-contadini. 
dei dipendenti che lasciata la 
fabbrica corrono a Favorare 
la terra. 

Era chiaro che un mecca-
nismo del genere non avrebhe 
potuto funzionare aU'infinitn. 
E infatti nel Veneto. piu che 
in molte altre regioni, gli *•!-
fetti della stagnazione econo
mica e del riflusso dell'occu 
pazione si sono fatti sentirr 
Nei primi sette mesi del Tl 
gli Indici di aumento della di 
soccupazione sono saliti finr-
al 45.8 pttr cento. Gli ste«al 
dorotei si rendono perfetta-
mente conto che non e possi-
bile inseguire il sogno di un 
ritorno puro e semplice ai 
passato. Lo svilpupo indu
striale ha toccato. su quella 
strada. un tetto oltre il qua 
le non e pensabile nessum* 
«sfondamento». Nel docu-
mento programmatico della 
Regione veneta e scritto. In
fatti. che l'aumento degli ot-
cupati nel Veneto « i avvenu-
to aitraverso un processo di 
espansione deUa siruttura tra
dizionale e non lungo un sen-
tiero di sviluppo e di effi
cienza >; viene riconosciuto 
altresi che la spinta all'indu-
strializzazione ha perso ora 
co0iti slancio*. 

Si apre. quindi. una crisi. 
che investe i programmi eco-
nomico-sociali e die tocca da 
vicino lo stess<» blocco socia
le sul quale il moderatismo 
doroteo ha fondato il suo po

tere. Da questa crisi non si 
esce sicuramente senza paga
re uno scotto, con la politica 
delle riforme e intaccando ie 
posizioni di rendita- Su aue-
sto ci si sta interrogando an
che all'interno della DC. Verso 
ouali sbocchi deve essere por
tato il Veneto? Molte incer-
tezze dei capi dorotei su scala 
nazionale ricevono da qui. 
ron ogni probability, la Ioro 
prima motivazione. L'on. Ru
mor. impostando la campaena 
coneressuale della corrente. 
calco abbondantemente la 
mano sulla necessita di una 

autocritica approfondita da 
parte della DC, per quanto 
essa aveva (o non aveva) fat
to negli ultimi anni. Parlo del-
l'esigenza di corrispondere ai-
le attese di una « societd. piu 
giovanet). In sostanza. dette a 
tutti l'impressione di voler ri-
flettere piu a fondo su di una 
DC rimasta impigliata negli 
ingranaggi del centro destra 
da essa stessa messi in moto. 

Non sono chiari. tuttavia. l 
punti di approdo di questa n-
flessione. ne a Roma, ne :ivl 
Veneto. Qui, in realta. la DC 
continua a muoversi secondu 
UP modulo antico, sperimen-
tato in tante occasioni, e ae-
guito quasi sotto Timoulso di 
moti istintivi. Negli ultimi an
ni il territorio veneto e stato 
abbondantemente arato dai 
tracciati delle autostrade: ma 
i dc continuano a mettern« 
in cantiere altre ed a predi-
care la necessita di altre an
cora. indipendentemente dalle 
considerazioni di convemenza 
obiettiva e di rapporto con lo 
sviluppo economico. Attual
mente, e in appalto. per cir
ca duecento miliardi, la Tren-
to-Vicenza-Rovigo, che dai 

nomi dei tre massimi diriEen-
ti dorotei (Piccoli, Rumor c 
Bisaglia), che proprio nelle 
tre citta toccate dal tracciato 
hanno i Ioro punti di forza. e 
stata ribattezzata da tutti la 
PI-RU-BI. La cosiddetta Ve-
nezia-Monaco. un'autostrada 
che era stata infilata surret-
tiziamente nel progetto di leg
ge per Venezia. e stata boi.-
ciata in Parlamento anche con 
il voto di una parte dei dc. 

II valore 
delle lotte 

Ma la fame autostradale 
delle clientele venete non A 
saziata. Esistono progetti per 
una Verona-Parma, per una 
Padova-Treviso, e addirittura 
per un tronco ridicolmente Jn-
significante, di pochi chilome
tri, da Este a Monselice. Ogni 
maggiorente dc ha un trac
ciato autostradale da propor-
re; ogni personaggio in vista 
caldeggia un traforo alpino 
(esistono, in tutto, una venti
na di richieste del genere!). 
E per ogni progetto vi sono 
le opposizioni di tanti altri no-
tabili. motivate solo da cam-
panilismo clientelare. 

Questo dice tutto su di uii 
vecchio modo di far politica. 
dal quale la DC sembra inca-
pace di distaccarsi. anche se 
ora si ingegna di inventare 
slogans vagamente moderniz-
zati. L'ultimo, qui, suona in 
questo modo: «Veneto, terra 
di relazioni». Che cosa vuol 
dire? Nessuno lo sa spiegare 
con precisione. Esso resta co
si a testimonianza di una »-a-
renza di visione politica, uni-
ta ora anche a un certo smai-
rimento dovuto all'insorgere 
di problemi nuovi non facil-
mente dominabili. II dinami
smo doroteo non basta piu. 

Al termine d'una Iunga sta-
gione politica. la DC puo van-
tare nel Veneto solo la persi-
stente larghezza della propria 
base elettorale. Essa ha resi-
stito. anche se a fatica. nellp 
campagne: e andata avanti 
nelle citta; ha continuato a 
racrogliere una larga quota di 
voti di operai (o di operai. 
^ontadini). I fenomeni del ao-
siddetto < dissenso > non han
no avuto rilevanza, da questo 
punto di vista. La CISL ha 
mantenuto legami — sebbene 
in altra forma — per l'orga-
nizzazione del consenso dc. 

Molte cose. nerd, sono cam 
hiate tra i Iavoratori cattoii-
ri veneti: le lotte recenti non 
sono passate invano. Nel ear-
so doll "ultima campagna elet 
toralc. per esempio. non C 
stato raro il caso di larghe 
Dartecipazioni di Iavoratori 
cattolici ai comizi del PCI. 
Cid si e tradotto solo in par
te in un aumento di voti; ma 
il Tatto rimane a testimonian
za del superamento del clima 
da Ruerra fredda cui certi 
esponenti dc pensano con no
stalgia (mi e stato racconta-
to un episodio sintomatico: a 
Schio gli operai democristlanl 
conosciuti i risultati elettora
li del T2, si congratularone 
con i comunisti, per il Fatto 
che il PCI — che tuttavia 
resta qui assai al disotto del
la percentuale nazionale — 
era andato avanti: essi vede-
vano in questo fatto una ga
ranzia. un elemento posltivo 
per tutti). 

Dinanzi alle contraddizioni 
esplose negli ultimi tempi, I 
dorotei veneti amano ora so-
prattutto il silenzio. L'auto* 
critica di cui parlava Rumor 
nel marzo scorso non e certa* 
mente cominciata; e se lo e, 
resta segreta. Non si sa qualt 
sia la proposta del dorotei. 
smo veneto per gli anni sev 
tanta. < Questa regione — mi 
diceva un dirigente dc — d o 
vrebbe essere la nostra Emk* 
lia. Ma VEmilia parla, si ]m 
sentire. II Veneto tace soprat
tutto >. 

Candiano Faiascfil 
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