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I primi reparti dell'esercito italiano contro i tedeschi l'8 dicembre '43 

I combattenti 
di Montelungo 

L'autentico significato, nazionale e popolare, di un'esperienza che 
diede I'avvio alia costituzione del Corpo Italiano di, Liberazione 

L'otto dicembre del 1943 
i primi reparti dell'esercito 
italiano entravano in linea 
ed affrontavano il combatti-
mento con i tedeschi nella 
zona di Montelungo, sulla 
via di Cassino. Due mesi pri
ma, precisamente il 13 otto-
bre, il governo Badoglio 
aveva clichiarato lo stato di 
guerra con la Germania, ma 
fino dall'8 settembre, al pri-
mo annunzio dell'armistizio 
era nata una diversa lotta 
armata, ancora una volta 
per iniziativa di popolo. 
Quello dell'8 dicembre fu 
dunque il primo fatto d'ar-
mi delle forze regolari ita-
liane in via di riorganizza-
zione, e come tale e stato 
celebrato in questi anni co
me un momento indubbia-
mente importante nello svi-
luppo del movimento di li
berazione nazionale. Certo, 
alia fine meno importante e 
qualificante e per certi ver-
si pcrsino in contrasto con 
quel processo piii vario e 
complesso, piii radicato nel
la vicenda e nella coscienza 
nazionale che fu la Resi-
stenza, ma non per questo 
marginale o secondario. 

Nel Mezzogiorno special-
mente infuriava la polemica 
sul governo Badoglio — 
quello dei 45 giorni e quello 
che si era alia meno peggio 
ricostituito a Brindisi — che 
fra l'altro aveva impedito la 
formazione e l'impiego di li-
bere forze volontarie, ne-
gandone l'armamento e che 
aveva imposto al « Raggrup
pamento motorizzato» poi 
impegnato sul fronte della 
cuinta Armata americana 
un appellativo di parte: 
« Savoia ». Cio non aveva 
impedito che ad integrazio-
ne dei tre battaglioni di fan-
teria, del reggimento di ar-
tiglieria e del reparto contro-
carri che fonnavano il ner-
bo del piccolo corpo moto
rizzato fossero entrati esi-
gui ma significativi gruppi 
di volontari, prevalentemen-
te studenti o giovani che 
sentivano piu urgente il bi-
sogno della liberazione del 
Nord, fra cui alcuni demen
ti decisamente antifascist e 
di sentimenti repubblicani. 

Lo spirito 
antifascista 

I combattimenti furono 
duri e aspri e si risolsero, 
con gravi perdite fra i ber-
saglieri, in un limitato suc-
cesso tattico e in un'ottima 
prova morale dei soldati ita-
liani. L'azione, inizialmente 
non bene coordinata con le 
unita alleate, fu condotta a 
termine con la conquista, il 
16 dicembre, della quota 
343, che era l'obiettivo fis-
sato per l'attacco italiano. 
Ma intanto il reparto era 
entrato in crisi e fu ritirato 
dal fronte: era evidente che 
la politica e la filosofia ba-
dogliana del < Regno del 
Sud » non costituivano un 
retroterra sufficiente ad ali-
mentare un adeguato sforzo 
hellico per la liberazione 
del paese. 

Gabrio Lombardi, gia nel 
1945, si e intrattenuto fra i 
primi su quanto era acca-
duto a Montelungo e sulle 
discussioni che avevano in-
vestito il I Raggruppamento 
motorizzato «Savoia ». La 
data dell'8 dicembre e stata 
quindi legittimamente e pe-
riodicamente ricordata con 
orgoglio dalle forze armate 
italiane, con maggiore o mi-
norc solennita. Nella sua 
vecchia polemica Gajrio 
Lombardi aveva scritto: 
' D'altra parte vari partiti 
politici, scesi decisamente 
in campo contro la monar-
chia al seguito dei recenti 
avvenimenti accusavano il 
T Raggruppamento motoriz
zato di csscre strumento di 
parte. Per ora, combattcn-
do contro i tedeschi al-
l'ombra dello " scudet to", 
avrebbe dovuto rialzare in-
direttamente il prcstigio 
della monarchia; piii tardi, 
cacciati i tedeschi, sarebbe 
stata un'arma a difesa di-
retta deH'istituzione >. 

Cio non era del tutto esat-
to: in quanto i partiti anti
fascist! si opponevano uni-
camente alia formazione e 
alFimpiego di una forza ar
mata controllata esclusiva-
mente dal «governo del 
re >; e anche in quanto buo-
na parte dei militari che fa-
cevano parte di quclla pri
ma unita di combattimento 
sia pure con diverse moti-
vazioni intendevano sottrar-
si ad ogni strumcntalizzazin-
ne del loro contributo alia 
guerra contro i tedeschi (e 
contro i fascisti). 

Non erano maneati infat-
ti, prima di Montelungo e 
non mancarono neppure do-
po, ad Avcllino con Guido 
Dorso e a Napoli col CLN, 
contalti diretti fra elcmenti 
di - quel corpo nrmato c le 
forze antifascistc, che ave
vano fatto andarc su tutte 
le furie la stampa conser-

vatrice e reazionaria, che 
avrebbe voluto monopolizza-
re a suo uso e consumo il 
ritorno sul campo dell'eser-
cito regolare. Ma al di la di 
ogni polemica rimane il fat
to che con 1'8 dicembre i 
primi soldati italiani, rego-
larmente inquadrati, parte-
cipavano alia stessa lotta di 
liberazione che si era acce-
sa a Porta San Paolo, a Cu-
neo, a Napoli, dando luogo 
al partigianato dell'Italia 
centro-settentrionale. Come 
rimarra, nonostante altre e 
diverse polemiche, la corre-
zione di tiro imposta dai 
partiti del CLN alia linea 
politico-militare di Bado
glio, con la costituzione del 
governo di unita nazionale 
e con I'avvio a soluz/ioni de-
mocratiche del problema 
monarchico, destinato altri-
menti a costituire una gros-
sa remora rispetto all'impe-
gno resistenziale. 

Sull'esperienza di quel pri
mo episodic di Montelungo 
fu organizzato il Corpo ita
liano di liberazione, che as-
sorbi — dal 18 aprile del 
'44 — il precedente Rag-
grupnamento, intanto rior-
ganizzato e accresciuto di 
nuovi reparti. L'ipoteca di-
nastica e di parte veniva 
cosi allontanata dalle forze 
armate del paese, almeno 
per quanto possibile nella 
fase in cui, essendo immi-
nente 1'avanzata su Roma, 
erano state gettate le basi 
della tregua istituzionale. A 
questa elaborazione di una 
nuova politica e in una cer-
ta misura di un nuovo, prov-
visorio inquadramento del
l'esercito avevano contribui-
to, come e noto, con gli al-
tri partiti antifascisti, in pri
ma fila, i comunisti, con i 
loro uomini, le loro idee, la 
loro opera. 

Sono questi momenti da 
ricordare oggi, a distanza di 
trent'anni da quella vicen
da. storia di una forza ar
mata di non grandi propor-
zioni, che non e un esercito 
di popolo, e la cui vita e 
fatta — e nessuno se ne do-
vrebbe scandalizzare o me-
ravigliare — anche di d e 
menti contraddittori e dif-
formi. E appunto fra il 1943 
e il 1944, nella transizione 
dal Raggruppamento « Sa
voia » al CIL si trovano que
sti vari elementi: una di
versa combinazione del pa-
triottismo e dell'antifasci-
smo nelle forze che combat-
terono sul fronte dopo Mon
telungo; elementi diversa-
mente graduati a seconda 
delle classi sociali, delle ge-
nerazioni e forse anche dei 
diversi reparti, come anche 
della collocazione degli uo
mini, fra la truppa, gli uffi-
ciali, i comandi. 

Nel giugno dello scorso 
anno, invece, come annun-
zio la stampa di estrema de-
stra, si voile celebrare sotto 
pretcstuose insegne di «con-
cordia nazionale > tin rito 
ed un incontro fra ex ber-
saglieri della RSI ed ex bcr-
saglieri della guerra di li
berazione. Ma nel nome di 

un « combattentismo apoliti-
co » (soltanlo a parole) 
non e affatto possibile com-
prendere l'autentico signifi
cato — nazionale e popolare 
— di una pagina di storia 
come quella scritta a Mon
telungo. Ed anzi, muoven-
dosi su una tale linea reto-
rica e demagogica, icri rea
zionaria ed oggi eversiva, di 
malcelata condanna o ripul-
sa dello spirito antifascista 
(e sia pure diversamente 
antifascista) delle risorte 
forze armate, non si rende 
alcun servigio ne al paese, 
ne al popolo. Nessuno do-
vrebbe dimenticare che sot-
to analoghe parole d'ordine, 
il paese ed il popolo, e con 
essi l'esercito, erano stati 
condotti dal fascismo alia 
rovina e alia sconfitta. 

Soldati 
e partigiani 

Ogni residua polemica di 
carattere «ideologico» — 
non i dibattiti storici e cri-
tici — appare oggi destitui-
ta di ogni serio fondamen-
to. Comune e il riconosci-
mento del significato che la 
data dell'8 dicembre e ve-
nuta assumendo appunto 
nella vicenda della guer
ra di liberazione nazio
nale. Non a caso abbiamo ri-
cordato — e non e la prima 
volta — la presenza qualifi
cante di volontari dichiara-
tamente ed esplicitamente 
antifascisti e repubblicani 
nelle file del Raggruppa
mento motorizzato che si 
batte per primo sul fronte, 
aprendo la strada al Corpo 
Italiano di Liberazione. I 
giovani di quei primi repar
ti che muovevano verso la 
capitale avevano volontaria-
mente ripreso — come ri-
corda una fotografia allora 
diffusa in tutto il mondo — 
il vecchio motto garibaldino 
di « Roma o morte ». Passa-
to poi nel settore adriatico 
e risalendo verso il Nord il 
Coroo italiano di liberazio
ne fu rafforzato da elemen
ti partigiani. - . . . . 

Con tutto cio, il Risorgi-
mento dava una mano alia 
Resistenza, ma la Resisten-
za correggeva una certa tra-
dizione risorgimentale nello 
sforzo di stabilire un piu 
profondo legame, sociale e 
politico, fra esercito e po
polo. Venne poi la Repub-
blica e venne la Costituzio
ne repubblicana, ad inqua-
drare le forze armate in un 
ordinamento che si richia-
ma e si ispira, con la lot
ta resistenziale, all'antifasci-
smo. In questo senso e solo 
in questo senso, si puo e si 
deve essere uniti, nel nome 
e nel ricordo di Montelungo 
e dei suoi caduti, un nome 
e un ricordo che ancora og-
°i hanno la forza e la vir
tu di affratellare i combat
tenti della Liberazione con 
i partigiani della Resistenza. 

Enzo Santarelli 

Come si spiega lo sconvolgimento provocate) dalle ultime elezioni 

Che e successo in Danimarca? 
II quadro politico tradizionale esce profondamente mutato da un voto che condanna clamorosamente i socialdemocratici e I 
loro alleati di governo - E' la conseguenza di una politica antipopolare, caratterizzata da una tassazione esosa, dairaumento 
dei prezzi, dalle minacce di disoccupazione - Crisi ideale e politica delle classi dirigenti, pericolosa insorgenza di tendenze 
quaiunquistiche - II significato del successo ottenuto dal partito comunista, I'unico partito operaio che sia andato avanti 
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Ranuccio • 
Bianchi Bandinelli 
STORICITA 
DELL'ARTE CLASSICA 

tit ̂ ' P\ 

// libro che ha scgnato la 
svolta dcterm'maiile ncgli stu-
di dell'antichita clasuca 
« Fuori collana», pp. 480, 
ril.. 200 ill.. L. 10.000 

Rosa Rossi 
SCRIVERE A MADRID 
« Temi e problemi'-, pp. 124, 
L. 2.000 

Louis Althusser 
UMANESIMO 
E STALINISMO 
I fondamenti teorici 
della deviazione 
staliniana 
« Dissensi ». pp. 144. L. 1.200 

Cesare G. De Michellt 
IL FUTURISMO 
ITALIANO IN RUSSIA 

Manifestazione di giovani a Copenhagen 

La stampa italiana ha da to 
ampiu spazio alle recenti ele
zioni in Danimarca del 4 di
cembre: si e parlato di 'c ter-
remoto elettorale » (la Stam
pa) di «conf usione che re-
gna in Danimarca» (II Glo-
bo) di «successo dei qualun-
quisti » (Corriere della Sera). 

A parte le strumentalizza-
zioni, questi echi rispecchia-
no anche il riconoscimento 
che un periodo sta per finire, 
che una delle forme tradizio-
nali del « neocapitalismo » e 
entrata in crisi. Non si tratta 
del resto, soltanto di un fe-
nomeno danese: simili ten
denze si sono manifestate an
che in altre recenti elezioni 
nei paesi scandinavi — in 
Norvegia e in Svezia — so
lo che in Danimarca la rottu-
ra de) quadro politico abitua-
le e stata piu forte, un vero e 
proprio sconvolgimento. 

I partiti tradizionali della 
borghesia (liberali, conserva-
tori, radicali), hanno perso 
complessivamente il 14 per 
cento dei loro voti. I social
democratici e la loro «gruc-
cia» parlamentare, i socia-
listi popolari, hanno perso <1 
14,7 per cento. Cio signifies 
che circa il 30 per cento del-
l'elettorato ha cambiato la 
sua collocazione; questa per
c e n t i l e sale pero parec-
chio se si calcolano gli spo-
stamenti opposti fra un parti
to e l'altro, che si compen-
sano e percio non si vedono 
statisticamente. Cinque parti
ti, che non erano present! 
nel « Folketing» (il parla-
mento danese) uscente. ades-
so vi sono rappresentati. Fra 
questi. il a partito del pro-
gresso n costituito soltanto 
dieci mesi fa, e che adesso, 
con il 15.9 per cento dei voti. 
e diventato da un giorno al-
l'altro il secondo partito del 
« Folketing ». Altra grossa af-
fermazione quella del partito 

dei «centristi democratici», 
nato appena un me^e fa, e 
che ha conquistato il 7,8 per 
cento dei voti. Importante e 
anche il fatto che i comuni
sti danesi, avendo quasi tri
plicate i propri voti. siano di 
nuovo rappresentati in parla-
mento dopo un'assenza di ben 
tredici anni. La rilevanza del 
loro successo supera di molto 
l'entita della rappresentanza. 

II tratto comune di tutti i 
partiti che hanno perso voti 
e il fatto di avere avuto re-
sponsabilita di direzione go-
vernativa, o di appoggio 
esterno al governo (come i 
socialist! popolari) o comun-
que di far parte della clas-
se dirigente tradizionale. Im-
pressionanti sono le perdite 
del socialdemocratici. Dopo 
avere oscillato per molti an
ni fra percentuali attono al j 
quaranta per cento dei voti. 
essi sono ora scesi al 26.7 
per cento; rispetto alle ulti
me elezioni essi hanno per
so il 31 per cento dei voti. 

La «terza 
ina» 

II partito socialdemocratico 
danese tocca cosi uno dei pun-
ti piu bassi della sua storia 
nell'ultimo mezzo secolo. La 
sconfitta e tanto piu significa-
tiva, se si pensa che proprio 
la socialdemocrazia danese e 
stata il perno di quella fanto-
matica «terza via» dei pae
si scandinavi. che ha rappre-
sentato — e ancora rappre-
senta — un sistema di ege-
monia di un capitalismo alta-
mente sviluppato. 

Ancora piu nette sono le 
perdite dei socialisti popola
ri (il 35 per cento del loro 
elettorato), e si pud parlare 
addirittura di una catastrofe 

Ripresentata a Mosca la mostra di « vent'anni d i lavoro » del poefa 

I messaggi di Majakovskij 
Nelle sfesse sale dove quaranfafre anni fa Tartisfa allesli la rauegna delle sue opere sono riproposfi i 
disegni, le copertine dei libri, i manifesli pubblicitari e politici - «L'obiettivo e dimostrare che uno 
scrittore rivoluzionario e un uomo che partecipa alia vita quotidiana e alia cosfruzione del socialismo» 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, dicembre. 

Mosca quarantatre anni fa: 
nella via Vorovskij. nei pa-
lazzo giallo e bianco s'.ile 
Impero, che e sede della be-
derazione delle Union: degli 
scrittori sovietici. Vladimir 
Majakovskij inaugura la mo
stra dedicata ai «suoi ^ ven-
ti anni di lavoro. L'ha Dre-
parata con passione ed vuu-
s.asmo aiutato da un gruppo 
di amici: Bromberg. tun^ioia 
rio del museo letterario; La-
vut, impresario; Gonaiev. pit-
tore, e da alcuni giovani. II 
risultatn e eccezionaie. La ra
sa — situata nel cuore della 
vecch:a Mosca e in una zona 
abitata alia fine dellftOO dalla 
tmica nobilta cittadina — di-
viene nel giro di pochl g'or-
ni luogo di incontro di :ntel-
lettuali ed operai. 

«L'obiettivo di quesla mo
stra — dice il poeta iilu-
sirando le opere. I pannelli 
e le scritte espostl — e sem-
phce: e quello di dimo^ra-
re che uno scrittore rivoluro-
nario e un uomo che aarte-
cipa alia vita quotidiana e al
ia costruzione del ;/>cia-
lismo ». 

o L'arte non nasce come ar 
te di massa — egli sple^a an 
pora di fronte ai man festi 
della ROSTA - d!venw arte 
di massa in seguito ad una 
somma dl sforzi... II caratte
re di ma.ssa 6 il rlsu'tato del
la nastra lotta ». Ma ecco. per 
dimostrarlo. i disegni. le co
pertine del libri, le illustra-

7.!onI, gii slogan per 1 mani-
festi pubblicitari e politici. 1 
cartel'.oni che hanno gia .nva-
so Mosca. Ecco i libri ilispo-
sti con ordine sui tavoli: le 
date di pubblicazione riporta-
no il visitatore al 1914. Ii»I6. 
1917._ Si sfogliano le copie 
della rivista » Futunsta t del 
« Lef ». si osservano i giorna-
li e I libri dei primi i : n i 
della Rivoluzione; si leg^ono 
le poes:e del poeta pubbura-
te dal « Bakinskij Rabooij » 
il 19 febbraio I92fi dal'.a » ita-
bociaja Maskva * il 31 mag-
gio 1927, dalla « Pravda •> il 
27 novembre 1928. dalla sKom-
somolskaia Pravda » il 2ft ' " n 
naio 1929 (la bella poesia 
«ColIoqu:o con il roniT.i.rnu 
Lenin »). dal oOirotsko: Kraiu 
il 5 rr/rzo 1929 

Nelle sale figurano poi le 
illustrazioni che si rifen-=<*o 
no airintera produzione. I te
mi sono i piii diversi e il 
poeta, polemicamente, ha af-
fisso un cartello con w 
scritta * Majakovskij non e 
comprensibile alle mas.-"ej». E 
sotto, a palese smentita, I 
suoi wmessasgi murali» /som-
presi e apprezzati. «Ogg1 — 
dice a chi lo interroga - es
sere poeta giornalista vuol di 
re far dipendere tutta 1'aitl-
vita letteraria dai comp'tt at-
tivi. di propaganda della co-
•itruz-one comunista ». 

Cosi, a poco a poco. la 
mostra diviene un monvnto 
dl discusslone, di incontro-
scontro con lc posizioni del 
poeta. Majakovskij sollccita 
impressioni e critiche, ascol-

ta, risponde ad ogni dornan-
da. co/:lie ogni occasione per 
ampliare il discorso. 

La mostra in seguito si tia-
sferisce per una settimana a 
Leningrado e torna quindi a 
Mosca, nella casa del Kom
somol del none Krasnajia 
Presnija. II poeta. consid-jra-
to il successo ottenuto. deci
de di fame dono alio Stato 
chiedendo, con una lettera 
Inviata alia biblioteca Lenin 
il 23 novembre 1930. una se
de stabile per una esposiz.o-
ne « continua e di lavoro ». 

Da quei giorni le opere dl 
Majakovskij sono state con-
servate nei fondl deirArchivio 
centraie della Ietteratura e 
deirarte, del Museo lettera
rio e del Museo Majakovskij-
A riportarle alia luce, a ri-
presentarie alle nuove >IS;IW-
razioni sono stati ora gli ami
ci del poeta che hanno alle-
stito nelle stesse sale la mo
stra dedicata ai « Vent; anni 
di lavoro» del poeta. « Per 
anni ed anni — dice lo scrit
tore Konstantin SImonov — 
abbiamo parlato di Majakov
skij negli stessi luoghl dove 
egli aveva preparato i ?uoi 
pannelli. Abbiamo voluto co 
si far rivlvere la mostra aile 
stendola proprio in queste 
stesse stanze, rimaste inta: 
te. Abbiamo ritrovato veccnie 
roto. lntervtstato persona x<n 
che frequentarono respos!z:o-
ne: sia mo riusciti a ricastrui-
re rambiente sin nel mini
mi particolari. Pensate che 
si sono conscrvati pcrsino gli 
amorinl di gesso ai quail 

Majakovskij, per scherzo, 
aveva messo dei fazzoieui 
rossl». 

«I1 valore della mostra — 
prosegue lo scrittore — e 
grande. perche Majakovskij 
era riuscito a dare il meglio 
di se. a fare un bilancio re 
TO della sua Intensa attlvita,.. 
I suoi venti anni di lavoro 
II aveva vlssuti intensamente 
e voleva appunto tirare le 
somme per andare avanti. 
Certo. ripensando oggi a que: 
giorni. a quell'anno 1930 si 
pud ben dire che erano 
momenti important! per tutt: 
Per Majakovskij e per il pae 
se che era passato dalla fa 
se prerivoluzionaria, alia rlvo 
luzione. dalla NEP all'inizio 
della piatiletka^ ». 

Majakovskij torna quindi 
a vlvere nelle sale di via V& 
rovskij. dove sono stati ap 
pes! dl nuovo gli original! del 
suoi manifestl. 

«Majakovskij — conclude 
SImonov — cercava sempre 
di sfruttare tutte le tecnlche 
piu avanzate che offrivanr 
vaste possibilita di propagan 
da. Ed e appunto guar 
dando questa mostra — alle 
stita allora. con poverta di 
mezzi, ma con II desiderio di 
farla vedere a tanta rente 
— che dobbiamo chleJerct 
quante cose potremmo fare 
con i nuovl strumentl che 
oggi abbiamo a disposuione 
per awicinare il grande pub-
blico alle opere d'arte». 

Carlo Benedetti 

per il partito tradizionale del
la borghesia cittadina, i con-
servatori, che sono stati aua-
si dimezzati. 

In Danimarca e'e uno stato 
di disagio fra la popolazione. 
causato da una tassazione 
sempre piu pesante (il cari-
co fiscale equivale ormai al 
55 per cento del prodotto na
zionale), dali'aumento dei 
prezzi, che quesfanno e sta
to in media dell'll per cen
to, con punte assai maggiori 
per certi generi allmentari di 
largo consumo, dali'aumento 
degli affitti e dei cost! di co
struzione, fatto particolar-
mente grave in un paese do
ve quasi la meta della popo
lazione vive in case unifa-
miliari. II valore di una ca
sa unifamiliare e aumentato 
di 6-8 volte dal 1960. e cio 
aggrava le imposte sul red-
dito. poiche una percentuale 
del valore catastale della ca
sa di proprieta. e considera-
ta reddito. e quindi tassata. 

Facciamo un esempio, Un 
operaio danese con qualifica-
zione media paga il 40-45 per 
cento del suo salario in im
poste dirette; in piu su tutte 
le merci si paga li 15 per cen
to di IVA; la casa costa il 
15-25 per cento del salario. 
Rimane non molto piu del 25 
per cento per il vitto. l'ab-
bigliamento. la macchma, 
ecc. E' un bilancio teso al li-
mite. E se 1'operaio cerca di 
aumentare il suo reddito ad 
esempio con ore straordlna-
ne o con il «secondo im-
piego». questi nuovl lntroiti 
gli vengono tassati fino al 70 
per cento e piu. 

Non molto meglio stanno 
molti strati della classe me
dia. e peggio molti dei pen-
sionati. degli operai non qua-
lificati. ecc. I socialdemocra
tici non hanno saputo e volu
to dare una risposta a tutti 
questi problemi. Anzi. piu de
gli altri governi hanno • ina-
sprito le tasse, hanno lascia-
to che l'inflazione si svilup-
passe senza efficaci contro-
mlsure. hanno dato luogo a 
una ammmlstrazione pesante, 
burocratica e costosa. 

Un vecchio pensionato ha 
dovuto recentemente dimo
strare. attraverso lunghl e pe-
nosi accertamenti che non sa
rebbe stato in grado di per-
mettersi di pagare nello stes-
so anno i funerali di sua mo-
glie e la spesa per festeggia-
re il suo settantacinquesimo 
compleanno. Solo dopo avere 
accertato che i soldi gli sa-
rebbero bastati solo per i fu
neral i. il fisco gli ha consen-
tito di pagare soltanto il 
a normale» aumento delle 
tasse. e non anche un aumen
to supplementare. 

E' difficile riconoscere in si-
mill episodi lo « stato del be-
nessere», caro a una recen-
te mitologia. Ma perche la 
rottura e venuta adesso e 
con tale forza? Gli schemi 
tradizionali erano gia logo-
rati e la sfiducia da tem
po serpeggiava fra I'elettora-
to socialdemocratico e quel
lo dei tradizionali partiti bor-
ghesi. Ma la rottura e ma-
turata con la grande batta-
glia politica del 1971-72 attor-
no aU'ingresso della Danimar
ca nel MEC che ha avuto 
una Lappa, ma certo non una 
ronclusione, nel referendum 
del 2 ottobre 1972, nel quale 
il 36 per cento dell'elettora-
io ha votato contro. La mag-
gioranza dei « no », come di-
mostrano le statist!che. e sta
ta espressa dagli operai delle 
grandi citta e dai giovani. 

I dirigenti socialdemocratici 
<\ sono impegnati al massimo 
per I'adesione al MEC e ci6 
ha creato profonde crepe nel 
partito Una parte del gruppo 
parlamentare si e rifiutato di 
eguire la disciplina di par
tito; molte organizzazioni sin-
jacali si sono pronunciate 
-ontro la linea della dire-
'ione D'altra parte, dopo 1'in-
^resso nel MEC, tutte le pro-
messe generosamente elargl-
te per strappare la maggio-
ranza dei voti hanno mostra-
to la corda. L'inflazione si 
e fatta piu galoppante che 
mal, piu grave e diventato 11 
deficit della bilancia dei pa-
gamentl, si e veriflcato un 
nuovo enorme aumento del 

valore catastale delle case 
'e quindi delle imposte) e tut
ta la tassazione ha subitn un 
giro di vite. 

Gia nel gennaio scorso il 
malcontento era esploso In 
un movimento snontaneo di 
« consumatori » che in pochi 
giorni aveva raccolto Diu di 
centomila firme contro l'au-
mento dei prezzi dei generi 
alimentari. La delusione per 
l'inganno delle promesse cir
ca le prospettive dell'ingres-
so nel MEC diventava cosi 
insieme a quella per la cosid-
detta «riforma delle tasse» 
(in seguito alia auale si e ve-
rificato un aumento della tas
sazione dal 35 al 55 per cen
to del prodotto nazionale in 
pochi * anni) un elemento 
esplosivo di condanna nei 
eonfronti della socialdemocra
zia. Ne e valsa, a mutare 
l'orlentamento che andava fa-
cendosi strada fra la popola
zione. la timida svolta a sini
stra prima dell'ultimo con-
gresso socialdemocratico e 
neppure il cambio della guar-
dia fra il primo ministro Krag 
— un personaggio distaccato, 
« accademico » assai poco po
polare — e l'ex sindacali-
sta Joergensen, dirigente del 
piu grande sindacato del pae
se. di origine operaia, aper-
to e popolare. 

Al contrano, questo tenta-
tlvo di recuperare a sinistra 
ha provocato una reazlone del-
l'ala destra del partito che 
ha determinato la caduta del 
governo e la nascita di un 
nuovo partito, i « centristi de
mocratici » che hanno assor-
bito 1'estrema destra della so
cialdemocrazia. Quanto ai so
cialisti popolari. se e vero 
che essi si erano pronuncia-
ti contro il MEC. di fatto 
hanno poi appoggiato quasi 
tutte le misure del governo 
legate aU'ingresso nel MEC. 
In piu hanno commesso I'er-
rore di proporre misure che 
colpiscono i proprietari delle 
case unifamiliari, una cosa, 
che ha gia fatto perdere un 
referendum a un governo. 
E ancora hanno aderito a dei 
« piani di economia » che col
piscono proprio una parte del 
loro elettorato. Cosi. anziche 
« condizionare » il governo ne 
sono rimasti compromessi. 

A questo punto e soprav-
venuta la crisi energetiea. 
Gia nei primi giorni i prezzi 
del kerosene a Copenaghen 
sono quasi raddoppiati, senza 
che »1 governo facesse il mi-
nimo sforzo per controllarli. 
Per parecchi pensionati si e 
posta l'altemativa fra la ri 
nuncia al riscaldamento o al 
secondo pasto. Si delinea la 
minaccia di una disoccupazio
ne massiccia, che e una pro-
sDettiva del tutto inconsueta 
per molti. La sensazione di 
essere govemati da incapaci. 
da inetti, si e unita. fra la 
gente, a quella di essere mi-
nacciati da un pericolo incom-
bente come se tutta una for
ma di vita cominciasse a 
scricchiolare. Percio gli elet-
tori hanno protestato e si so
no spostati nel tcntativo di 
salvarsi. Anche se molti han
no sbagliato il passo. 

Un programma 
demagogico 

E' dunque vero che la Dani
marca va inesorabilmente 
verso una forma di qualunqui-
smo rappresentata dal « parti
to del progresso» e in parte 
dai «centrUti democratici »? 
Non azzarderei un giudizio co
si categorico. almeno per ora. 
Si tratta caso mai di distin-
guere fra una protesta. un 
ammonimento severo ai par
titi tradizionali, e un cam-
biamento permanente del 
quadro politico. 

Che cosa ha proposto nel
la campagna elettorale il 
« partito del progresso»? Un 
programma semplicissimo e a 
portata delle grandi masse, 
che la degenerazione ideologi-
ca del partito socialdemocra
tico ha privato della capaci
ty di vision! dl piu vasta 

i prospettlva. II a partito del 

progresso» dice: niente tas
se sui redditi al di sotto del 
sei millonl, una fascia nella 
quale rientra il 75 per cento 
circa della popolazione. K 
niente burocrazia statale: il 
90 per cento dei burocrati de-
vono essere licenziati prima 
del 1930. Un programma de
magogico certo, e del tutto 
impossibile. Nella perifena 
del nuovo partito, ma anche 
vicino alia sua direzione, si 
muovono figure del sottobo-
sco capitalistico, non accet-
tati dall'« establishment», e 
percid in conflitto con i parti
ti tradizionali della borghe
sia. La loro piattaforma e ap-
parentemente chiara. Nella 
situazione attuale e evidente 
che bisogna fare qualcosa su-
bito. Un talento. non comu
ne sul piano propagandistico, 
del leader del partito, un bat-
tage bene organizzato sulla 
grande stampa, una crisi non 
solo di uomini ma anche di 
idee nei partiti borghesi: que
sti sono gli ingredienti del 
successo nportato dal « parti
to del progresso». Natural-
mente va detto che, ancne 
se la massa di voti raccol-
ta da questo partito esprime 
una protesta, e l'urgenza di 
fare qualche passo reale 
avanti, la direzione della pro-
testa e sbagliata, e lo svi-
luppo che essa puo provoca-
re pericoloso. 

Uunita 
popolare 

I comunisti sono I'unico 
partito operaio che e anda
to avanti in queste elezioni. 
Ad essi spetta un ruolo di 
punta nello sforzo di « mette-
re insieme i cocci» che i di
rigenti socialdemocratici e so
cialisti popolari hanno lascia-
to. Bisogna costruire una 
grande unita popolare e ope
raia. andare alia riscossa at-
torno ad una politica realist i-
ca di emergenza e di rifor-
ma. Bisogna difendere le con-
quiste nel campo della politi
ca sociale ottenute in dure lot-
te, e la democrazia contro i 
reali pericoli che si nascondo-
no dietro l'agitazione «anti-
burocratica» dei demagoghi. 
Bisogna dirigere l'indignazio-
ne del popolo contro i veri 
colpevoli, gli speculator! e i 
monopoli danesi e stranieri. 
Occorre alio stesso tempo lot-
tare per sviluppare il livello 
di vita del popolo e la de
mocrazia. 

I comunisti danesi sentono 
in questi giomi che il loro 
successo elettorale premia un 
partito che ha saputo « anda
re contro corrente» con fer-
mezza ideologica e politica 
e alio stesso tempo sviluppan-
do una notevole capacit?. di 
manovra, di unita. di azione, 
di lotta fra le masse. L'af-
termazione comunista e l'mi-
zio di una nuova fase di lot
ta. in - un contesto segnato 
dalla crisi di due partiti po
polari e operai, e dal diso-
rientamento di notevoli mas
se popolari e di ceto medio. 
Molto dipende ora dall'atteg-
giamento dei socialdemocra
tici. che pur dopo la sconfit
ta restano il piu grande par
tito del paese. Cercheranno 
di riassorbire le perdite su-
bite con una collaborazione 
a destra con i partiti borghe
si? O riusciranno a prendere 
il loro posto in un grande 
schieramento operaio e popo
lare per awiare una nuova 
politica? 

Una alternativa alia confu-
sione. alio smarrimento. c'e. 

I comunisti si sono gia di-
chiarati pronti a collaborare 
con i socialdemocratici e con 
i socialisti popolari sulla ba
se di una politica che colpi-
sea gli speculator! e i mono
poli. e che in modo efficace 
sollevi il popolo e il paese dai 
molti gravi problemi che 1'op-
primono. 

Kjeld Oesterling 
invialo speciale di «Land 
og Folk» per I probltml 
del MEC 

« Temi e problemi ». pp. 284, 
III.. L. 3.300 

IL TEATRO 
DELL'ESPRESSIONISMO 
Atti unici e drammi brevl 
« Rapporti ». pp. 376. L 4.500 

CRITICA POLITICA 
E IDEOLOGIA 
LETTERARIA 
a cura di 
A. Leone de Castris 
Un contributo a piu voci al 
dibattito sul lavoro crilico let
terario e sulla ridefmiziottc-dei 
comp'tli c delle ftfttziotti del-
I'tnteltettuate • 

« Temi e problemi », pp. 328, 
L. 3.800 

Francesco Burdin 
MARZO E IL MESE 
PIU CRUDELE 
« Le Voci ", pp. 532. ril.. 
L. 5.000 

Ester Fano Damascelli 
LA SALUTE MORTALE 
Le contraddizioni 
del boom americano 
degli anni '60 
La crisi americana e irrever-
sibite: aumentano la produtti-
vita, i safari, il consumo, ma 
tutto questo aggrava le con
traddizioni delta societa ame
ricana. UAmerica insomma 
« crepa di salute» 
« Dissensi ». pp. 256, L. 2 000 

Paolo Valera 
LE TERRIBILI 
GIORNATE 
DEL MAGGIO '98 

[In h-iplacabtlc alio d'accusm 
contro i rcsponsabili e i man-
diinti della prima «strage di 
Stato » delta nostra storia 
• Rapporti -. pp. XL-412. ill., 
L. 5 000 

Ristampe 
Folco Quilici 
OCEANO 
- Fuori collana - , pp. 432, rtt, 
ill.. L. 7.500 

Thomas Mann 
CONSIDERAZIONI 
Dl UN IMPOLITICO 
- Rapporti - , pp. XL-532. rfln 
L. 5.500 

SCIENZA 
E PERCEZIONE 
EXTRASENSORIALE 

- Temi e problemi», pp. 372, 
L. 3.000 

Giovanni Berilnguer 
LA SALUTE 
NELLE FABBRICHE 
nuova edizlone ampllata 
- Atti -. pp. 186. L. 1.500 
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