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Un libro di Eugenio Riccomini 

L'eta barocca 
in Emilia 

Rivisitazione critica di una importante ma 
troppo trascurata vicenda artistica e culturale 

A una troppo trascurata 
vicenda artistica e cultura
le e dedicato un bel volume 
di Eugenio Ricc6mini che e 
frutto di anni di ricerche e 
di studi (Ordine e vaghezza, 
la scultura in Emilia nel-
l'eta barocca, Zanichelli Edi-
tore, 12 tav. a colori, 224 in 
bianco e nero, 90 ill., pp. 
338, lire 20.000). Di grande 
valore il corredo fotografico: 
si immagini un moderno 
« conoscitore » il quale rivi-
siti la scultura emiliana, do-
po un accumulo secolare di 
polvere e di oblio, con una 
macchina fotografica ad al-
tezza dell'occhio e che tutto 
registra nella luce d'ambien-
te, con un po* di emozione 
e di entusiasmo ma senza 
enfatizzare ne le sculture 
ne l'argomento. Non capita 
insomma a tutti i critici e 
gli storici dell'arte di ave-
re l'apporto di due «repor
ter » come Paolo Monti e 
Corrado Riccomini. 

E' noto che, nel nostro 
dopoguerra, la pittura bolo-
gnese e emiliana del Seicen-
to ha goduto di un grosso 
privilegio di ricerche e stu
di culminati nelle grandi 
mostre all'Archiginnasio. Me-
no noto e che la diffidenza 
e la messa da parte della 
scultura avevano costituito 
una vera e propria tradizio-
ne in negativo a partire dal 
gusto del Malvasia e dei let-
terati: in tale tradizione ne-
gativa, che il Riccomini ri-
costruisce con precisione e 
ironia, ebbe la sua parte il 
preconcetto verso quanto di 
fabrile ha la scultura e, in 
particolare, la scultura a 
stucco e in terracotta. Si ag-
giunga, poi, il fatto che ba-
rocco vuol dire Roma e To
rino, e che Bologna rispetto 
al barocco apologetico del 
potere ebbe un ruolo secon-
dario e provinciale. Ma, co
me la rivisitazione critica 
del Riccomini dimostra, l'es-
sere provincia gioco in qual-
che momento a favore del 
barocco emiliano, anche sen
za straordinarie personality 
artistiche. 

Anzi, Riccomini da spe-
cialista esatto non forza trop
po il valore di questo fatto 
culturale: a noi sembra, in-
vece, a cavallo del Settecen-
to italiano e europeo piu 
ricco e cortigiano, che cer-
ta « poverta », certi umori 
sensuali, plebei, ironici e ir-
regolari abbiano una loro 
differente modernita rispet
to al gran gusto europeo. 

Certo il potere, nel Sei-
cento e nei primi decenni 
del Settecento, si faceva sen-
tire nei ducati di Parma, di 
Modena e Reggio, a Bologna 
e nelle legazioni pontificie 
dove dalla scultura si esige-
va un ordine a difesa, pro
paganda e culto del potere. 
Ma c'e una specie di rivinci-
ta provinciale della vaghez
za come capriccio, fantasia, 
ironia, « parlata bassa >, nei 
confronti deH'ordtne; e ben 
fondato, quindi, il titolo stes-
so del libro, al di la della 
stessa derivazione dalle pa
role dell'abate gesuita Do-
menico Gamberti che fu un 
grosso «intellettuale di re
gime > nel ducato modenese 
e ben oltre l'intervento di 
questi nella sistemazione del-
l'apparato funebre stabile a 
S. Agostino di Modena. 

Artisti 
e artigiani 

La vicenda della plastica 
(non ci fu o quasi statuaria 
in marmo e bronzo sia per 
carenza di materiali e di fon-
derie sia per un pittoricismo 
della cultura degli scultori 
e dei bravissimi artisti e ar
tigiani dello stucco) e ac-
centrata nei ducati di Parma, 
Modena e Reggio e a Bolo
gna, con qualche rara pun-
tata verso l'Adriatico. II Ric
comini tralascia scultori e 
sculture che vengono da Ro
ma barocca, non illustra il 
gia noto ma si ferma a il-
lustrare autori e opere po-
co noti, ignoti o dimenticati. 
Ripigliano cosi corpo cultu
rale, nel ducato farnesiano 
di Parma e Piacenza, gli 
scultori della famiglia Reti 
col loro gusto lombardo: Lu-
ca (statua di Ranuccio Far-
nese del 1629 nel Teatro 
Farnese di Parma, stucchi 
erotici e dolcissimi nel Pa
lazzo del Giardino) e i nipo-
ti Leonardo e Domenico che 
lavorarono assieme (1666-
1669) nella Cappella della 
Madonna di Costantinopoli 
a S. Vitale di Parma su com-
missione del conte Carlo Bee-
caria. 

Commissione importante e 
impegno adeguato soprattut-
to da parte di Leonardo, 
personality egemonica, che 
monta un grande spettacolo 
mendano cui partccipa di-
scretamentc anche la morte 
invitata dalla illustre fami
glia Beccaria 

L'affiatamento tra Leonar
do o Domenico fu notevole 
• l'opera c ~«*i capolavoro di 

equipe in ogni particolare. 
La personality sensuale e 
patetica di Domenico si ve-
do meglio negli evangelisti, 
nelle sibille e nei profeti 
della - Trinita dei Rossi a 
Parma; nel tragico naturali-
smo d'azione del Compianto 
di Cristo in S. Francesco di 
Piacenza; mentre il suo gu
sto quasi isterico del capric
cio formalistico si apprezza 
nell'impresa decorativa in S. 
Lorenza a Monticelli d'Ongi-
na. Altri scultori pregevoli, 
in Parma, sono Giovan Bat-
tista Barberini, gran mani-
polatoro di nuvole alia pan-
na con putti come ciliege, e 
Antonio Ferraboschi. 

Modena estense, protetta 
dagli spagnoli, vede le piu 
belle imprese di palazzi e 
di decorazioni per iniziativa 
di Francesco I, di Alfonso 
IV e dell'abate Gamberti 
che, dopo la morte di Al
fonso IV, praticamente eb
be il potere. A Modena gli 
artisti architetti e scultori 
si trovano a lavorare sia in 
gloria della vita degli esten-
si (cDelizia di Sassuolo, 
Cittadella, Palazzo Ducale) 
sia in morte e, in verita, ci 
sembra che la morte nel du
cato estense trovi uno dei 
maggiori culti del tempo, 
anche per il furbo uso di ta
le culto che ne fece un uo-
mo di potere e di intelligen-
za politica come l'abate 
Gamberti. 

I f avori 
del potere 

Nel cantiere di Sassuolo 
lavorarono Giovanni Lazzo-
ni, i quadraturisti bologne-
si Colonna e Mitelli, il pit-
tore francese Boulanger, Er-
cole Antonio Raggi e aiuti 
che il Bernini, che qui non 
voile mai venire, aveva man
date da Roma con disegni e 
una terracotta, Luca Reti e 
quel gran talento ridente e 
energico di Lattanzio Ma-
schio alle prese con L'Eter-
nita e L'Allegrezza. Una 
grande. impresa plastico-de-
corativa di tipo prowisorio 
fu quella per i funerali di 
Francesco I: uno spettacolo, 
in S. Agostino, che ebbe re-
gista 1' ingegnere teatrale 
Gaspare Vigarani. Dopo que-
sta impresa decorativa pre-
caria, l'abate Gamberti voi
le trasformare l'interno di 
S. Agostino in un vero e pro-
prio Pantheon di stucco. Ad 
esso lavoro un'equipe guida-
ta dal brillante architet-
to Giovan Giacomo Monti 
(1663) cui riusci uno spet
tacolo mondano del potere 
che ancor oggi stupisce e un 
pochino anche dk fastidio, 
eccezion fatta per quegli 
anonimi stuccatori che su 
busti e figure intere di ma* 
niera awitarono teste che 
oggi si vedono come carica
ture dei grandi in posa « an-
tico romano>. Qui ritrovia-
mo plasticatore - energico, 
malinconico e ironico Lat
tanzio Maschio. Altro scul-
tore notevole, assai pittori-
co dopo Correggio, e Anto
nio Traeri 

A Bologna il potere era 
diviso tra una quarantina di 
famiglie ed il potere cultu
rale era dei pittori che ave
vano quasi tutti i favori. Gli 
scultori o sono nipotini dei 
Carracci (Gabriele Fiorini, 
Giulio Cesare Conventi, Cle-
mente Molli, Giovanni Tede-
schi capace di esaudire in-
numerevoli commission!) op-
pure sono il Reni e il giova-
ne Algardi, oppure sono ni
potini dell'Algardi (Gabrie
le Brunelli, Fabrizio Arri-
gucci). 

Le maggiori imprese deco
rative bolognesi vedono re-
gista un architetto, quel Gio
van Giacomo Monti che ave
va lasciato il segno in S. Ago
stino di Modena e che, a 
Bologna, guida le equipes al 
lavoro nel presbiterio e nel 
coro di S. Petronio e, a fine 
secolo, nell'interno del Cor
pus Domini. Troviamo an-
cora lo spiritoso • Giovan 
Francesco Barberini; ma lo 
scultore che fa la parte del 
leone, non soltanto al Cor
pus Domini, ma, credo, nel
la scultura barocca a Bolo
gna e Giuseppe Maria Maz-
za (S. Giacomo Maggiore, 
S. Giovanni Battista dei Ce-
Iestini, S. Domenico, Santa 
Cristina, S. Maria dei Pove-
ri, S. Maria di Galliera, Pa
lazzo Bianconcini, Palazzo 
Grassi, Parrocchiale di Mi-
nerbio e ancora Annunciata 
di Pesaro, Chiesa del Suf-
fragio di Fano, Oratorio del
la Concezione a Crevalcore, 
nonche le molte opere ora 
in collezioni private e pub-
bliche). In Mazza si adden-
sano le piu dolci e propizie 
nuvole del secolo, la sensua-
lita, la tenerezza familiare, 
le piu belle donne, i piu bci 
fanciulli: molte forme degne 
del Rcni e del Correggio ma 
piu popolane o borghesi; 
santi e profeti, il Padreter-
no stcsso sono invecchiati 
bene, come gente che la vi
ta sanamente se l'e goduta. 

Dario Micacchi 

DOPO LA V1TTORIA ELETTORALE DEI LABURISTI 

COME GAMBIA ^AUSTRALIA 
Agli occhi di molti osservatori la sconfitta dei liberal*, detentori del potere governativo per piu 
di venti anni, e apparsa sorprendente, ma essa ha corrisposto a un profondo bisogno di muta-
mento rispetto a una politica che aveva portato alPabbandono degli interessi nazionali e alia 
partecipazione alia guerra nel Vietnam - II programma del nuovo primo ministro Whitlam 

DI RTTORNO 
DALL'AUSTRALIA, giugno 

Non erano molti a preve-
dere la vlttoria dei laburi-
stl australianl dello scorso 
dlcembre. Non la prevedeva-
no certo gli americani, che 
pochi mesl prima delle ele-
zloni, In occasione della vi-
sita a Washington del capo 
deU'opposlzione di allora, e 
oggi primo ministro, Whitlam, 
non trovarono nemmeno il 
tempo di farlo parlare con 
Nixon o Kissinger. Ancor og
gi, a piu di sel mesi dallo 
strepitoso successo elettorale 
vi e una sorta di increduli-
ta nei commenti della stam-
pa intemazionale sulla sltua-
zlone australiana. 

La parola d'ordlne elettora
le «It's time » (e ora ' di 
camblare) non e state una 
parola magtca capace di fare 
crollare da sola le impalca-
ture erette In 23 anni di go-
verno e sottogoverno libera-
le; essa ha espresso slntetl-
camente una profonda volen
t i dl camblare le cose. II 
grande segreto della vittorla 
laburista e consistlto nella 
capacity di questo partlto di 
presentarsi, sotto il vlgoroso 
impulso della sua sinistra e 
con una campagna molto vi
vace e senza mezzi termini 
o compromessi, come il por-
tabandlera non solo degli in
teressi dei lavoratori, ma de
gli interessi nazionali in ge
nerate. 

Dietro la demagogia nazio-
nalista i governl liberali ave
vano pratlcato una politica 
di abbandono degli Interessi 
nazionali, di cui la parteci
pazione alia guerra nel Viet
nam, con clnquecento morti 
australianl ha rappresentato 
l'elemento piu vlstoso e piu 
impopolare per 1' opinione 
pubbllca paclfista e progres-
sista. 

Piu pesante ancora era pe-
rd la penetrazlone del capita-
le americano, non solo nel-
rindustria muieraria. e petro-
lifera (di cui controlla il 62% 
del pacchetto azionario), ma 
deirindustria in generate, da 
quella dell'auto a quella ali-
mentare e perfino nelTagri-
coltura con gli investimenti 
massicci e l'acquisto di gran
di proprleta. Oggi si sente 
dire: «Da Capo York alle co-
ste del Sud, abblamo mi-
gliaia e mlgliaia di chilome-
tri di coste, pochi metri so
no rimastl australianl». 

Nello stesso tempo i gross! 
contratti per la vendita di 
mineral! in Qiappone, die
tro l'apparenza vantaggiosa, 
ipotecavano le maggiori ric-
chezze nazionali e porta\-ano 
a una distorsione della vita 

Una veduta del centro di Sidney 

economlca favorendo tutti gli 
dementi della speculazione, 
dello smisurato sviluppo dei 
servizi e delle rendite finan-
ziarie, degli squilibri nello 
sviluppo delTindostria e del 
commercio estero. H livello 
di vita, relativamente alto dei 
lavoratori austraHani, non 
poggiava su una tecnologla 
suf f iclentemente avanzata e su 
una alta produttiviti del la
voro; a salarl abbastanza ele-
vati corrispondevano presta-
zionl social!, soprattutto'per 
la casa e la scuola, sempre 
piu scadenti, e nelle grandi 
citta apparivano zone di po
verta. 

lie distoisioni economiche 
portavano a squilibri sul mer-
cato del lavoro, 11 governo 
favoriva una immigrazione 
(bianca naturafanente) di ma-
nodopera anche non qualifi-

cata, mentre vi erano zone di 
disoccupazione create dalla 
riconversione industriale e 
soprattutto minerarla e dalla 
difficolta di occupazlone fem-
minile. II llbero gioco delle 
forze capitaliste nelle ' cam* 
pagne era favorito a scaplto 
dei medi coltivator! ed esa-
sperato, nelle zone meno po-
polose, con concession! di 
terreni demaniali, piu vast! 
di due o tre region! italiane, 
a compagnie private amerl-
cane e britanniche. 

Queste le condizioni che 
hanno generato un profondo 
malcontento popolare e na-
zlonale che ha fatto conflul-
re tante forze su! candidati 
laburisti e superare cosi le 
barrlere costituite da un po-
tente apparato politico go
vernativo, da una complica-
ta legge elettorale, da una 

ripartizione «su misura» di 
molti collegl elettorali. 

A piu di sel. mesi dalle 
elezioni, quanto hanno /gia 1 fatto i governant! per rispon-
dere a questa aspettatlva po
polare e nazionale? Qie stra-
da hanno imboccato, che pro-
spettive si aprono loro da-
vanti? Senza avere la prete-
sa di fane un bilanclo e gia 
possibile tirare alcune som-
me e fare qualche conside-
razione^ / 
" IT 'teYreno su cui rinlzia-

tiva laburista si e subito ma-
nlfestata con maggiore viva-
cita e stato quello della po
litica estera. In pritno luogo 
si sono avute le vigorose 
prese - di posizione contro i 
bombardament! USA sul Viet
nam a cui sono seguite le 
decision! sul ritlro del con-
tingerite militare, la sospen-

APERTO UFFICIALMENTE IN QUESTI GIORNI 

L'Anno Santo in cantiere 
II giubileo del 1975 imperniato sulla «riconciliaz ione fra tutti gli uomini nella societa» e sull'in-
contro « per realizzare la pace e la giustizia » -1 precedent storici e le differenti impostazioni date 
dai pontefici - Lo spirito da crociata che caratterizzd la manifestazione religiosa svoltasi nel '50 

Nel 1975 la Chiesa cattolt-
ca celebrera U suo 26. «anno 
santon che, secondo quanto 
ha detto Paolo VI neWannun-
ciarlo, dovrcDoe offrire a tut
ti i cattolici ta grande occa
sione per verificare quel 
acambiamento di mentalita* 
che U Condlio aveva auspi-
cato a chiusura dei lavori nel 
1965. 

Per sottoltneare a carattere 
diverso del prossimo •anno 
santo* rispetto ai preceden-
ti (Vultimo si svolse nel 19*0 
sotto Pio XII, quando la Chlf -
sa pre-concBiare era ancora 
dominata daWintegralismo e 
dallo spirito di crociata a so-
stegno della guerra freddd), 
Paolo VI ha detto che U vio-
tivo fondamentale dovra es-
sere •Vimpegno del cristiano 
ad un otto di conversUme 
profonda che si dovra Tiflet-
tere sulla comunita ecclesia-
siale e anche su quelle tem-
porali*. Esso deve servire, 
inoltre, ad una c riconciliazio-
ne neUa societa fra tutti gli 
uomini al di sopra di ogni 
differenza di classe, di stlrpe, 
di razza, di nazione* e de
ve favorire Vincontro tra neat-
tolici e frateUi separati, tra 
cattolici e non cristiani, tra 
credenti e non credenli* nel 
quadro di una cooperazione 
che miri «a reaUzzare la pa
ce e la giustizia*. 

Iniziative 
di base 

«A differenza dagli altri 
"anni santf che venivano 
celebrati a Roma e pot este-
si alle altre comunita e dk> 
cesi* — e stato ancora pre-
asato — le iniziative per qme-
sU incontri, ispirati alia fra-
ternita e al dialogo, devono 
partire dalle Chtese locaU, na
zionali per concludersi a Ro
ma». Solo se saranno rag-
giuntt questi obiettivi — ha 
rttevato mans. BartoletU, *+-
gretario deUa CEI. newm*-
strare alia stampa il pro
gramma del giubileo 1975 (i 
preparativi comindano in que
sti gk/inl, proprio quando 
Paoto VI celebra U decenna-
le del suo ponUficato) — tut-
ta la Chiesa potra dire di 
aver fatto il mcorale esame 
di coscienzam. 

• Si pub constatare quanto 
cammino si sia compiuto da 
quando Bonifacio VIII, pro-
mulgando nel 1300 il primo 
giubileo (con il programma 
di ripeterlo ogni cento anni), 
.intese riaffermare il primato 
pontificio sia nel mondo cri
stiano travagUato da scismi, 
sia sul piano temporale (An
che se non mancano neppu-
re oggi le tentazioni di spe-
culare sadl'afflusso a Roma 
dei Pellegrini, che sono pre-
visti nel numero.di 25 milio-
ni rispetto at 5 mitioni del 
1950)., 

II commercio delle tndul-
genze per la tcredenzione dal 
veccato* si rivelo cosi Jrut-
tuoso per la Chiesa che Papa 
Clemente VI nel 1343 portb 
il giubileo a SO anni. II tem
po fu ridotto ulteriormente. 
a 33 anni, da Vrbano VI. E 
poi Paolo II nel 1*67 stabi-
fl che Va anno santo* doves-
se eclebrarsi ogni 25 anni e 
che il suo. scopo principale 
dovesse essere quello di raf-
forzare la fede e Vunita del
la Chiesa e dei cattolici se
condo una concezione teocra-
tica, mai venuta meno fino a 
tutto U ponUficato di Pio XII, 
in base alia quale * extra Ec-
clesiam nulla sabiss. 

Pio XII voUe approfittare 
dell'* anno santo » per riaffer
mare la sua autorita vontifi-
cia dentro e fuori della Chie
sa, ma anche per accentuare 
quella campagna da ltd pro-
mossa per la mconversione 

degli erranti* (Giovanni XXI11 
capovolgera questa imposta-
zione con la distinzione tra 
merrore ed crrante*). Perdb 
scelse come motivo domtnan-
te mil gran ritorno, il gran 
perdonom. Da qui il suo am-
monimento contro «< negato-
ri della religione* (il 1. lu-
glio del 1949 era stato ema-
noto a decreto del Sant'Vfft-
zio contro i cattolici iscritti 
nel PCI) e a suo invito at 
parroci ed ai quaresimalisti 
asrche si impegnassero per 
U trafforzamento e Vincre-
mento deWunlta del cattolici*. 

In quel tempo e in quel ell-
ma politico proUferarono le 
mostre tulle *Chiese del si-
lenzio* e sui cattolici mper-
seguitati». fra i qvali veniva
no annoveratl anche gli vsta-
scia, di Antet Pavelic, gli HOT-

tysti ungheresi ed i fascisti 
reazionari della peggiore ri-
sma. 

II 1950 fu anche I'anno del
le beatificazioni e delle cano-
nizzazioni secondo I'afferma-
zione *La Chiesa esalta e ve-
nera i suoi martiri, i suoi 
santi, i suoi beati* (Paolo 
VI, piu tardi, eliminera miti 
e superstiziose credenze su 
molti di loro anche noti e 
venerati, fra cui lo stesso San 
Gennaro). In quella cornice 
di esaltazione religiosa venne 
canonizzata la < vergtne e mar< 
tire dei tempi moderni ?, Ma
ria Goretti, al cui Tito in San 
Pietro asslstette con la con-
sorte, da una speciale tubu-
na, anche il liberate Luigi Ei-
naudi che nel 1950 era Presi-
dente deUa Repubblica. 

11 dogma 
proclamato 

Per indicate che la sede 
del papato era il centro del 
mondo, Pio XII voile che le 
numerose udienze di queWan-
no si trasformassero in tan
te manifestazioni reverenzia-
li da parte di note persona
lity e dei piu vari organi-
smL Fu cosi che il pontefi-
ce parlb, in successive udien
ze, al personate del Banco di 
Roma come ai partecipanti 
al convegno intemazionale dt 
ultracustica, alle infermiere 
come ai dclisti del Giro tTlta-
lia, fino agli amminixtmtori 
djc che si presentarono t> 
5. Pietro preceduti da un car-
roccio per ricordare le ali-
berth comunali cristiane * mi-
nacciate non si sa da aval* 
novello Barbarossa. 

Anche molti sovrani, regnan-
ti o a riposo, approfittarono 
deWaanno santo* per satire, 
con un cerimoniale ormai una-
cronistico, le scale del Palaz
zo ApostoUco. Tra questi, rex 
regina di Spagna, U re del 
Belgio Leopoldo III, il princi-
pe Ranieri di Monaco ed al
tri come il cancelliere au-
striaco Leopoldo Figl, il prl 
mo ministro deU'Egitto Mu 
stafa El Nonas pascia, Tim-
tteratore del Vietnam, A que-
st'ulttmo Pio XII (la guerra 
gia tormentava U paese asia, 
tico) riservb accogUenxe par 
ticotari. Ernest Bevin cornier-

so invece soltanto per 25 mi-
nuti con Pio XII. 

Fu nel corso di questo nan-
no santo* inteso come esal
tazione ieUa fede, che Pio Xll 
proctamb il dogma dell'Assun-
ta (dalla definiztone dell'in-
fallibilita pontifida nel Con-
cMo Vaticano 1 il 18 luglio 
1870 non era stato piu pro
clamato un dogma di fede) 
c pubblicb I'endclica Human! 
generis. Con quesVultimo do-
mmento, Papa PaceUi, cosi 
come aveva fatto Pio X con 
Venciclica Pascendi contro U 
modernismo, stroncb ogni ten-
tativo di unuova teologia*, 
menzionando come sistemi 
« erronei diffusi * Vevoluzioni-
*mo, Vesistenzialismo, lo sto-
ticismo. Furono aUontanati 
dalle cattedre tutti quel teo-
logi (atcuni di essi, riabUita-
ti, saranno i teorici della Pa 
cem in terris di Giovan
ni XXIII e deUa Populorum 
progressio di Paolo VI) che 
proponevano il ritorno alle 
fonti evangeUche e ai Padti 
della Chiesa come Vvnlco mo-
do per elaborate una nuova 
teologia capace di favorire un 
nuovo rapporto tra la Chiesa 
e il mondo. 

Per misurare la svolta guy 
vannea e conciliate basta ri
cordare il discorso fatto da 
Pio XII facendo il bilancio 
del giubileo nel Natale del 
1950: <£' tutto un mondo che 
occorre rifare dalle fonda-
menta, che bisogna trasforma
re da selvatico in umano, da 
umano in divino*. Fu questo 
appello a tconvertlre gli al
tri* che ispirb quel movi-
mento *per un mondo mi-
gliore*. che ha fatto pot fat-
limento fuori e aWinterno del
la Chiesa (propagandato da 
quel padre Lombardi, det
to anche « microfono di Dio » 
e dall'altro gesuita Virginia 
Rotondi attraverso i microfo-
ni della Radio messi a dispo-
tiztone dal governo De Gasve-
ri e dalla DC). • 

Giovanni XX111 pose termt-
ne alle crodate per avvlare 
un dialogo tra la Chiesa cat-
tolica (e quindi tra i cattoli
ci) e gli altri sulla base di 
un redproco rispetto. II «se
gno dei tempi * si rtflette an 
che sull'«anno santo* del 
1975. 

Alcosto Santinl 

stone degli aiuti militari a 
Saigon, la presa di contatti 
con Hanoi, una svolta di 180 
gradi nei confront! della po
litica precedente, quella che 
faceva dire a! diplomatic! 
americani che anon vi era-
no problem!)) nelle relazio-
ni con l'Australia. Whitlam 
aveva cosi sintetizzato la sua 
linea di politica estera: «E' 
arrivato 11 momento In cui 
il nostro - paese . obminci a 
parlare con la sua propria 
voce, in modo indiperideii-
te» e «il nostro governo 
fara ogni sforzo per mette-
re su un nuovo binario la 
politica estera dell'Australia ». 

1& linea di critica agli Sta-
ti Uniti si esprimeva anche 
con la dichiarata intenzlone 
d! liquidate le basl USA esi-
stenti (si parla di 40) e di 
denunciare tutti gli accordi 
operativl segretl stabllit! fra 
i due paesL Questa seconda 
parte del programma d'azio
ne non ha pero trovato una 
sua realizzazione. Alcune re
cent! dichiarazioni lascereb-
bero Intendere che essa ri-
mane in sospeso, sia per re-
sistenze Interne di gruppl 
civil! o militari fllo-america-
ni, sia per essere utilizzata 
come forza contrattuale In 
occasione dl prossimi incon
tri diplomatic!. Non sono in
contri n£ vicini, ne facili; 
non e infatti pensabile una 
campleta rottura con gli USA, 
ne questi sono tuttora in 
grado dl concepire un nuovo 
tipo di relazioni con l'Austra
lia. I/invio a Canberra dl un 
nuovo ambasciatore, Green, 
uno dei massimi espertl USA 
di question! asiatiche e del 
Pacifioo, dimostra le serie 
preoccupazion! di chl aveva 
acoolto come semplici «sfu-
riates le prese di posizione 
dei laburisti dello scorso dl
cembre. 

Seconda direzione della 
nuova politica estera e la af -
fermazione dl una politica 
economica nazionale e di un 
nuovo tipo dl relazioni in-
temazionali politiche ed eco
nomiche. In questa azlone si 
distingue, per il suo peso po
litico e la sua iniziativa, 11 
Ministro del commercio este
ro, Cairns, da molti anni 
esponente deHa sinistra. Mo
ment! salient! di questa li
nea sono gia. stati il rico-
nosclmento della Cina con lo 
invio dl una importante mis-
sione economlca a Pechino, 
diretta dallo stesso Cairns, e 
l'inizio di trattative per una 
revisione molto drastica dl 
tutte le clausole degli accor
di minerarl con il Giappone. 
Ma non e solo la «sinistra* 
che vuole questi cambiamen-
ti. Tipiche ci sono apparse 
le parole di un esponente 
della destra laburista:«E" 
necessario che no! possiamo 
contare sulla Cina per resi-
stere alle pressioni e forse 
anche alle minacce giappo-
nesj, perche gli americani 
pensano solo a se stessi e 
sono sempre disposti ad ab-
bandonarci*. 

Terza direzione e quella 
della azlone contro gli espe-
rimenti nuclear! francesi nel 
Pacifioo; azlone che trova un 
vasto appoggk) popolare so-
stanziato dalle azkwil di boi-
oottaggio decise da quasi tut
ti 1 sindacati e che pennette 
un'azione diplomatica in cui 
l'Australia e capofila di altri 
paesi del Pacifioo quail la 
Nuova Zelanda e le Figl. As-
sumendo una posizione cri
tica verso l'atteggiamento in-
gkse su questa quesUone e 
unendosi a quella, cosi viva
ce, contro il razxlsmo rho-
desiano e sudaf ricano, la cam
pagna si saUa con quella per 
rafferooazione di una asso-
luta indipenderaa nel con
fronti del Regno Unito. 

La rivendicazione deUa Re
pubblica, di un nuovo inno 
nazionale, la rinuncia a una 

«quota parte» dei titoli ca-
vallereschi inglesi, possono 
apparire plccole cose o an
che operazionl demagoglche 
in confronto alia gravlta dl 
altri probleml, nazionali e so-
ciall; hanno perd un grande 
valore di rinnovamento - po
litico e culturale e una por-
tata molto concreta quando 
arrivano, come gia e awe-
nuto, a non riconoscere piu 
quale ultima istanza d'appel-
lo, la Corte Suprema dl Lon-
dra. Si colpiscono cosi non 
solo privilegi dl casta e dl 
apparatl burocratici, ma in
teressi concreti di societa e 
di trusts multinazionali che 
potevano a Londra difende-
re meglio i loro «diritti». 

E' proprio cosi che si av-
verte in Australia una sltua-
zione in movimento che qual
che anno fa sembrava incon-
cepiblle. Certamente la gran
de stampa parla piu di corse 
di cavalli o di levrieri e d! 
cronaca nera che di politi
ca, ma la «politica» estera 
e interna, i teml social! han
no fatto irruzione sulle sue 
colonne, le polemlche sono 
vivaci, un interesse nuovo 
viene risvegliandosi. 

Vi e chi rimprovera al nuo
vo governo poca «compostez-
za » in politica estera, la con-
servatrice e benpensante Mel
bourne e turbata. Tuttavia 
se vi e un terreno su col il 
governo laburista ha potuto 
non solo mantenere ma esten-
dere la sua presa sulla pub
bllca opinione, consolidate la 
alleanza dl fatto fra forze 
nazionali, - anche di gruppi 
borghesi. e le asplrazlonl del
le masse popolari e della gio-
ventu, questo terreno e pro
prio quello della sua politi
ca Intemazionale. Lo stesso 
tono virulento e poco diplo-
matico di certe prese di po
sizione, le ' dichiarazioni di 
certi ministri corrispondono 
ad alcune catatteristiche de
gli australianl che si van-
tano di adoperare come ag-
gettivi ricorrentl nel loro Idlo-
ma parole che non trovi nei 
dizionari britannici. a In fon-
do siamo figl! dl deportatl*, 
ti dicono. 

Certo, la nuova politica 
estera australiana non e del 
tutto lineare, Anche se certe 
prese dl posizione govema-
tlve odl singoir ministri (co
me 11 messaggio dl Uren al 
governo franchista in difesa 
dei prigionieri politic! spa
gnoli) presentano analogie 
con le poslzioni dei social-
democratic! svedesi, molte co
se di fondo sono ben diver
se. certe dichiarazioni dl« rot
tura » nel confronti degli ac
cord! militari con gli USA 
non sono state seguite ap-
punto da fatt! concreti, e la 
visita di Whitlam all'Indone-
sia dl Suharto ha urtato le 
forze progresslste australia-
ne. In queste posizioni, co
me in altre iniziative nel Pa
cifioo, si esprimono non so
lo incertezze e resistenze dei 
gruppi piu moderati all'in-
temo del Labour Party ma 
anche le pressioni e le spin-
te espansionistiche e neo-co-
lonlaliste della borghesia au
straliana. • -

D'altro canto, non solo per 
ragioni geografiche, ma per 
una vecchia tradizione ere-
ditata dal Commonwealth, in-
sufficiente e ancora non solo 
il contatto ma anche l'inte-
resse delle forze della sini
stra australiana per il mo
vimento operaio europeo; Asia 
e America hanno pesato e 
pesano sull'Australia piu del-
l'Europa, ma proprio per que
sto quanto vi e di nuovo in 
Australia pud, ci sembra, es
sere tanto importante e me-
rita tanta attenzione da par
te del movimento operaio eu
ropeo. Del resto 11 risultato 
delle elezioni australiane — 
che si colloca nella stessa li
nea del risultatl elettorali, dl 
paesi lontani e divers! quail 
la Germania federate e la 
Prancia, 11 Cile, il Giappone. 
la Nuova Zelanda — ci di
ce quanto di comune vi 
e oggi nel mondo. 

Giuliano Pajetta 

II Seminario 
del PCI 
sugli 

scioperi 
del 1943 

- Un anno decisivo, il 1943, 
per il modo con il quale es
so si e iscritto nella storia 
itallana e in quella del partl
to comunlsta. E' i'anno, e sta
to rlcordato, in cui la classe 
operaia scende in campo con 
tutta la sua forza, determl-
nando la crisi del regime fa-
scista e imponendo la propria 
funzione dl classe dirlgente 
nazionale. Questo e stato il te-
ma del lavori del seminario 
sul 30. anniversario degli scio
peri del 1943, organizzato dal
la sezlone centraJe scuole del 
PCI e dall'Istituto dl atudi 00-
munlstl « Eugenio Curlel» dl 
Faggeto Larlo (Como), al 
quale hanno partecipato nei 
gioml scorsl numerosi dlrigen-
ti provinciall del partlto. 

al comunistl e la politica 
dl unita nazionale » era il ti
tolo della relazione dl Ga-
stone Genslm, che ha anche 
posto In rlsalto come sia il 
comportamento nel '43 che 
quello successlvo del partlto 
della classe operaia affondi-
no le proprie radicl nella ela-
borazione e nella iniziativa po
litica dl Gransci, dl TogliatU 
e del gruppo dirigente comu
nlsta a partire dal 1924-'26 
passando per alcune tappe dl 
grande rillevo come lo sfor
zo per una analisi differenzia-
ta del fascismo, la relazion* 
di Togliatti al VII Congresso 
deU'Internazlonale, la lmpo-
stazione dl una politica di uni
ta nazionale contro la guerra 
e l'occupazione nazifascista 
con le parole d'ordlne unita-
rle che trovano una loro pre-
gnante appllcazione appunto 
nel 1943 (soprattutto con la 
costltuzione dei CLN e l'awio 
della lotta di liberazione) e 
con la «svolta» dl Salerno. 
Svolta che rappresenta una 
grande scelta strategica del 
comunisti italiani. 

In precedenza, al' semina
rio erano state presentate — 
dopo una puntuale ricostruzio-
ne della storia del PCI, svolta 
da Arturo Colombi, presiden-
te della CCC e membro del
la Direzione — relazioni e 
comunicazioni su momenti e 
awenimenti particolarl - del 
1943. Antonettl ha riferito sul
la politica della monarchia, 
tesa a realizzare un disegno 
di continuita istituzlonale e 
statale, della Chiesa, preoccu-
pata dl puntellare 11 regime 
capitalistico, de! comunisti nel
la riorganizzazione del partito 
e nella attuazione di una linea 
politica unitaria; Brambllla 
ha trattato dello stretto in-
treccio tra lotta armata e lot-
te di massa, che ha rappre
sentato - la peculiarita della 
Resistenza italiana rispetto a 
quelle di altri paesi, oltre che 
della dura battaglia contro lo 
o attendismo », condotta prin-
cipalmente dai comunisti. 
Puntuali ricostruzionl e testi-
monianze sono state recate 
da Massola, Lizzero, Colajan-
ni, Grifone sul partito nella 
preparazione e attuazione de
gli scioperi del marzo e sulla 
sltuazione nel paese, sulla lot
ta — anche per l'integrita ter
ritorial nazionale — del co
munisti del Friuli-Venezia 
Giulia. sull'attlvita clandesti-
na dei comunisti nell'eserclto 
e sulla « universlta » al oonfi-
no di Ventotene. 
' La storia della repubblica 
dl Said e la netta e decisa op-
posizione operaia aH'ultlmo 
tentatlvo della demagogia fa-
scista (la farsa della asocia-
lizzazionea) hanno costituito 
l'oggetto della relazione dl La-
vatelli e della comunicazione 
dl Magda Negri; Zangirolami 
e Cipriani sono stati gli autori 
dl comunicazioni rispettiva-
mente sulla sltuazione econo
mica e il distacco degli Intel-
lettuali dal fascismo. Barlet-
ta ha presentato una lucida 
comunicazione < sui cattolici 
nella Resistenza e Valenaa ha 
presentato una lllustrazione, 
ricca di informazionl e di 

spunti politici, sulla sltuazione 
politico-sociale nel regno del 
Sud e sulla azione del PCI 
nel Mezzogiomo. 

I lavori del seminario era-
no stati aperti da un breve 
discorso di Dario Valori, del-
ruffick) politico del PCI, aui 
compit! e gli obiettivi della 
Commissione per I'anno anti-
fascista. 

Luciano Anfonetti 
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