
LIBERITUTTI

SCRIVERE DELLA SCOMPARSA DI UN AMICO E COMPA-
GNOCARISSIMO,CONCUIHOCONDIVISOSCELTEELOT-
TE POLITICHE PER UN QUARANTENNIO, È COSA ASSAI
DOLOROSA E DIFFICILE. Incominciammo a lavorare
insieme quando assunsi la responsabilità della se-
zione culturale ed egli si occupava della scuola. E la
comune visione di quel che dovesse e potesse esse-
re la sinistra ci ha portato, insieme, sino ad ieri. Ci
separavano pochi anni, quello che bastava perché
lui non potesse partecipare alla Resistenza e vivere
quella esperienza che portò parecchi di noi, allora
studenti, alla adesione al Pci. Chiarante seguì una
strada completamente diversa, che diverrà esem-
plare di coraggio politico e di forza morale. Parteci-
pe del mondo cattolico, iniziò il suo percorso nel
movimento giovanile della Democrazia cristiana,
di cui divenne rapidamente uno dei massimi diri-
genti, schierato con la sinistra di Giuseppe Dosset-
ti, uno dei principali estensori della Costituzione
repubblicana. Protagonista nel 1953 della fondazio-
ne della corrente di Base, che raccolse l’eredità di
Dossetti fattosi sacerdote, venne eletto, poco più
che ventenne, nel consiglio nazionale della Dc al
congresso del 54 che vide l’affermazione di Aminto-
re Fanfani.

Erano, quelli, gli anni più aspri della guerra fred-
da. La contrapposizione tra i blocchi, e il monopo-
lio statunitense dell’arma atomica, faceva temere
la possibilità di una nuova catastrofica guerra. Chia-
rante, con altri esponenti di parte cattolica e molti
intellettuali indipendenti di ogni parte d’Europa,
decise di partecipare come osservatore al congres-
so costitutivo del movimento internazionale dei
«partigiani della pace», subito bollato come filoso-
vietico. Ne nacque una dura polemica con Fanfani,
culminata con il rifiuto dell’autocritica e con
l’espulsione. Da allora si fece più stretto l’incontro
di Chiarante - e del gruppo che faceva capo a lui e a
Lucio Magri - con le posizioni dei comunisti cattoli-
ci di Franco Rodano, con cui fondò la combattiva
rivista «Il dibattito politico». Quell’incontro sfociò,
poi, nella adesione al Pci. Chiarante, come giornali-
sta, era, intanto, divenuto vice direttore di Paese se-
ra, quotidiano progressista indipendente di ampia
diffusione.

Nella discussione interna al partito, egli portò le
posizioni di chi, pur condividendo pienamente la
scelta democratica e gradualista di Togliatti, sotto-
lineava la necessità di marcare le esigenze riforma-
trici e trasformatrici, particolarmente dopo il supe-
ramento dell’arretratezza e l’avvenuta trasforma-
zione dell’Italia in un Paese industriale avanzato.
La discussione divenne più acuta dopo la scompar-
sa di Togliatti - con cui Chiarante si era già misura-
to sulle colonne di NuoviArgomenti - quando si inco-
minciò ad intravedere che venivano maturando
tempi nuovi e temi fino a quel momento sconosciu-
ti. Si era alla vigilia del 68, e dei mutamenti ma
anche delle involuzioni di quel moto che fu, in Ita-
lia, giovanile e operaio. Chiarante fu allora con i
compagni che sentivano il fascino delle posizioni di
Ingrao, ma non parteciparono poi alla esperienza
del Manifesto, pur rifiutandone la radiazione avve-

nuta sulla base di uno statuto che cambierà troppo
tardi.

La differenza di opinioni non impediva però, al-
lora, la assunzione di responsabilità rilevantissime.
Chiarante fu responsabile della politica per la scuo-
la, e poi delle politiche per la cultura, e direttore di
Rinascita, la rivista settimanale edita dal partito:
ovunque portando il peso della sua personalità pa-
cata e ferma, come la sua scrittura. Il primato della
scuola, della ricerca, della cultura per un Paese che
voglia dirsi moderno e avanzato ebbero in Chiaran-
te un interprete rigoroso e creativo. E la legislazio-
ne italiana per la difesa del nostro patrimonio cultu-
rale gli deve molto. Ma proprio perciò egli, come
accadde a me e ad altri, temette, nel momento in
cui fu proposto il mutamento del Pci in altro da sé,
la dispersione di una comunità e di un grande patri-
monio che non era solo di memorie e di sentimenti
pur cari, ma di elaborazioni concrete e precise, per-
fettibili certamente, ma non così povere da dover
rincominciare da zero. Non comprendevamo l’an-
sia di tagliare le proprie radici che non erano le
medesime di quelle che avevano prodotto frutti av-
velenati, anche se capivamo il bisogno di rinnova-
mento di una nuova generazione. Perciò non vo-
lemmo la scissione. E Chiarante assunse, anzi, qua-
le esponente della minoranza congressuale, la re-
sponsabilità del gruppo senatoriale e della commis-
sione di garanzia del nuovo partito reggendole en-
trambe con grande capacità e lealtà.

Parve a lui, e a me, che la nostra storia di partito
dovesse concludersi con il bombardamento di Bel-
grado. Eravamo nel ‘98. Non ci convinceva la lace-
razione tra le due sinistre, tema che oggi si ripropo-
ne, e perciò, assieme ad altri, partecipammo alla
costruzione di una associazione per il rinnovamen-
to e per l’unità della sinistra, di cui Chiarante è sta-
to animatore determinante. Egli ha riassunto la
sua storia, che è gran parte della storia del dibattito
nel gruppo dirigente del Pci tra il ‘60 e il ‘90 in due
densi volumi. Chi li legge può vedere non solo quan-
te realtà egli avesse visto in anticipo. Ma quanta
fermezza e coerenza vi sia stata nella sua volontà di
una sinistra veramente nuova e aperta al futuro.
Ciò che non si può leggere è che persona squisita
fosse, quanta forza trasmetteva la sua serena co-
scienza, mai esibita. Anche per questo rimarrà non
solo nei suoi scritti ma nell’animo di chiunque l’ab-
bia conosciuto.

CROCIERE,VIAGGIINLOCALITÀRINOMA-
TEOPERMANENZEINALCUNEZONEDEL
NOSTROPAESECHEHANNOSPIAGGE,LO-
CALI, HOTEL E PENSIONI FRIENDLY E OR-
GANIZZANO EVENTI CULTURALI PER
GAY E LESBICHE. Per fuggire la sensa-
zione di sentirsi «pesci fuor d’ac-
qua», avere un sereno relax e la possi-
bilità di fare nuovi incontri non man-
cano le occasioni: le crociere organiz-
zate per i giorni centrali di agosto
prevedono itinerari nel mediterra-
neo con tappe gettonate tra Grecia e
Turchia, passando per Malta e Paler-
mo. Il tutto su navi pensate per diver-
timento e relax dove non c’è bisogno
di fare coming out, perché già parte-
cipare è una forma di svelamento.
Ad organizzarli tour operator specia-
lizzati facilmente rintracciabili nel
web, agenzie nate di recente visto
che, secondo Tourist intelligence inter-
national, il turismo internazionale è
composto per un buon dieci per cen-
to da gay e lesbiche.

Tra le mete prescelte per chi parte
alla spicciolata svetta la Spagna con
le sue isole, la vita intensa di Barcello-
na e l’atmosfera di un paese aperto e
vicinissimo a noi. Apprezzate molto
anche le metropoli: Berlino, con i
suoi quartieri gay, e Parigi dove a
«Le Marais» convergono giovani stili-
sti emergenti, comunità ebraica e lo-
cali di tendenza per gay e lesbiche.
Chi resta in Italia può scegliere. A
Torre del Lago, ad esempio, da anni i
locali si moltiplicano e così le iniziati-
ve come la «mardi gras parade» o
l’appuntamento con «lesweek», le
giornate per le ragazze lesbiche. Re-
sta di grande attrazione la spiaggia
«Lecciona», un ampio tratto di costa
che va da Torre del Lago a Viareggio
con i suoi caratteristici tronchi in le-
gno levigati dall’acqua di mare che
somigliano a vere e proprie sculture.

Sempre in Versilia si trova il pri-
mo arenile attrezzato per lesbiche,
gay e trans d’Italia, «Mama Dune bea-
ch». Di qualche attrazione anche
l’Abbruzzo con locali e punti di ritro-
vo intorno a Pescara. In grande asce-
sa da qualche anno il Salento, che ha
numerose spiagge bellissime tra que-
ste alcune dichiaratamente friendly.

Notevole Punta della Suina: scogli,
sabbia e acqua azzurra raggiungibili
dopo una lunga passeggiata attraver-
so la folta macchia mediterranea. Nu-
merosi gli spettacoli e i concerti per
intrattenere i turisti anche di sera,
ma la vera attrazione sono la cucina
e il paesaggio. Intorno alle bellezze
naturali sono sorti ristoranti e bad
and breakfast che offrono i piatti mi-
gliori della cucina locale, strutture
aperte al turismo gay e lesbo intorno
a Gallipoli (chiamata anche «gaypo-
lis»), dove nessuno si sorprende né
batte ciglio se due donne o due uomi-
ni viaggiano insieme e prenotano
una matrimoniale.

Anche la Sicilia non manca di loca-
lità aperte al turismo omosessuale.
Taormina resta meta gay, come in
passato, e offre tra le altre bellezze la
spiaggia di Letojanni. Catania si ani-
ma con locali per disco e aperitivi in-
torno alla «scalinata Alessi» punto di
ritrovo ormai tradizionale di gay e le-
sbiche anche giovanissimi. Non man-
cano calette e tratti incontaminati:
tra questi la riserva naturale orienta-
ta detta «l’avanposto» a Barcarello in
provincia di Palermo. La montagna
sovrasta la costa a cui non possono
avvicinarsi le barche a motore, luogo
selvaggio di mare e natura, spiccata-
mente friendly, che offre tramonti
mozzafiato.

delia.vaccarello@tiscali.it
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preferitedeigay

Chiarante, forza
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Il quartiere berlinese di Kreuzberg che ospita molti locali gay
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OLIMPIADI

Cerimonia inaugurale
conbacio lesbico
Anchese le primeproteste non
mancanoper la scarsa visibilitàgay
alleOlimpiadi diLondra, affidata
soloauna guidae alla distribuzione
dellespillettecon labandiera
rainbow,si deveaDanny Boyle, il
registadella cerimonia inaugurale
del27, l’immaginedel primo bacio
lesbicotrasmesso insieme adaltri
baci«storici»e diffuso anchedalle tv
arabe.
Boyleha inserito dentro il
montaggio il primo bacio tradonne
mandato in ondada una televisione
inglese in fasciaprotetta:un
episodiodellasoap «Brookside»del
1993 incui Bethbacia Margaret.Le
emittentiarabe chehannoseguito la
cerimoniadiapertura dei giochi
hannodiffuso anchequelbacio
durato15 secondi.

È scomparso Giuseppe Chiarante, intellettua-
le di provenienza dossettiana e poi membro
della segreteria Berlinguer. Direttore di Rina-
scita, si contrappose alla svolta di Occhetto. Il
cordoglio di Napolitano, che onora la figura
di uno dei dirigenti più prestigiosi e del movi-
mento operaio. Il saluto di Anna Finocchiaro
che ne ricorda il ruolo chiave nel dialogo tra
cattolici e sinistra, quello di Vendola che par-
la della sua mitezza. E il richiamo alla sua
attività parlamentare da parte di Schifani.

U:
18 mercoledì 1 agosto 2012


