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Gli attori locall: comunlta, subnazioni e classi 
di Gbassane Salame 

La tragedia libanese e al fondo una lacerante crisi di identita. Crogiuolo 
di razze, religioni e comunita diverse, il Libano nQI1 e mai riuscito ad amalgamarsi 
come nazione. 11 Patto nazionale. ba istituzionalizzato l'appartenenza religiosa 
come identita di base, riconosciuta dallo State, e ha creato una societe 
« cbiusa »J irrigidita in comunita conlessionali nOI1 comunicanti. If nazionalismo 
libanese nella uersione modernista del presidente Chehab (1958-64). II Libano 
come parte della « grande Siria ». Le Falangi cristiane e lo suuotamento dell'idea 
nazionale. Arabismo e islamismo. II sistema politico libanese e stato costruito 
in [unzione di una binarita ambigua e vulnerabile: cristiano-maronita e 
musulmano-sunnita. Ma la guerra civile ha spezzato questa binarita. Dopo 
l'occupazione israeliana le istituzioni dello Stato si sono disintegrate. 

La guerra del Libano, vecchia ormai di 
died anni, pone immediatamente e in modo 
drammatico il problema fondamentale del 
l'identita. Cia non deve sorprendere tanto 
e comprovata l'idea che l'identita nazionale 
e difficile da reaIizzare nelle societa di com 
posizione eterogenea. Infatti, per riprendere 
le parole di Lucian Pye in uno studio diven 
tato classico, « la crisi di identita comporta 
la soluzione del dilemma fra retaggio tra 
dizionale e pratiche moderne, dei contrasti 
fra sentimenti parrocchiali e pratiche cosmo 
polite. Finche un popolo si sente diviso fra 
due mondi e senza radici in una societa non 
puo avere il senso rigoroso d'identita neces 
sario per costruire uno State nazionale mo 
derno e stabile » 1. La « scuola di F rancofor 
te» si era gia sentita attratta dal problema, 
in alcune societa europee non meno acuto 
che negli esempi diventati classici del Terzo 
mondo. Erich Fromm ha in particolare chia 
rito il Iegame fra l'attaccamento al gruppo 
tradizionale e il senso di sicurezza avvertito 
dall'individuo: « L'identita con la natura, il 
clan e la religione da sicurezza all'individuo. 
Egli appartiene a, ed e radicaro in, un com 
plesso strutturato nel quale occupa un posto 
definito. Potra soffrire la fame 0 la repres 
sione, rna non soffrira mai il peggiore degli 
affanni, la solitudine completa e il dub 
bio » 2. 

La creazione degli Stati moderni esige 
un transfert di lealta dalla cornunita rassi 
curante di un tempo ad una struttura a 
stratta ed alienante: 10 Stato. Sentirsi rna 
ronita 0 druso diventa allora una specie di 
arcaismo: tutti, stan do al passaporto, sono 
diventati Iibanesi e tali dovrebbero sentir 
si. Questo transfert non e agevole: «La pet· 
dita di identita e la sostituzione con una 
pseudoidentita ere a nell'individuo un senso 
profondo di insicurezza. Egli e ossessionato 
dal dubbio poicbe, essendo sostanzialrnente 
un riflesso delle aspettative che gli altri han 
no nei suoi confronti, ha in certa misura per 
so la propria identita. AI fine di superare 
I'angoscia risultante da tale perdita di iden 
tita, e costretto a conformarsi, a ricercare Ia 
propria identita nell' approvazione e nel ri 
conoscimento continui da parte degli al 
tri »3. L'individuo e come spinto a vivere, 
nel dolore, il dilemma sartriano « 10 sono un 
altro ». 

La guerra del Libano e in gran parte l'e 
spressione piu acuta di questa dilemma, del 
le frustrazioni profonde che esso genera e 
del bisogno di aggressivita che queste a 10- 
ro volta producono. C'e come un rifiuto a 
riconoscere 1'« altro », un desiderio di ne 
gargli le sue origini in una alterita altezzo 
sa e sprezzante, e di ignorare il suo statuto 
agognato di cittadino. Se ti riconosco come 



sciita, e per disprezzarti; se ti chiamo liba 
nese, e per dubitare della tua conversione. 

Per i porta tori di progetti politici, questa 
oscillazione continua dell'identita e diventa 
ta, in Libano almeno, una fonte di irritazio 
ne permanente. COSl, coloro che vedono in 
questa paese uno spazio di coabitazione piii 
o meno riuscita tra cristiani e musulmani so 
no frustrati dal fatto che i lora compatrioti 
non sono abbastanza cristiani per gli uni, 
abbastanza musulmani per gli altri. Per me 
glio affermarmi come cristiano, ho bisogno 
della solidarieta dei cristiani rna anche di 
musulmani che si definiscano anzitutto co 
me musulmani e possano quindi partecipare 
all'affermazione della mia identita cristia 
na, in un giuoco di specchi ininterrotto. 

Lo stesso avviene ad un livello piu rio 
stretto di quello della binarita religiosa (cri 
stiano-musulmano): al livello comunitario. 
In questo, per meglio affermarmi come ma 
ronita, ho bisogno assoluto di vedere gli 
altri libanesi affermarsi come greco-ortodos 
si e sunniti, sciiti e drusi. Se essi si affer 
mana global mente come cristiani 0 rnusul 
mani, la mia specihcita di rnaronita 0 di dru 
so, di sciita 0 di siriaco e minacciata. I por 
tatori di progetti politico-cornunitari con 
dannano ogni attacco rivolto all'identita co 
munitaria. Alcuni drusi troveranno per e 
sempio che altri drusi si sono troppo inte 
grati nel movimento islamico, i sunniti pos 
sono ritenere la demografia sciita galoppan 
te e dissociarsene, dei greco-ortodossi posso 
no mal toller are l'egernonia politica dei ma 
roniti e rifiutarla in nome di una afferma 
zione confessionale di se, 

La contraddizione fra questi due primi 
livelli (il religioso e il comunitario) puo di 
ventare, in alcune occasioni, molto acuta. 
Sia l'Islam che il cristianesimo tendono per 
natura al proselitismo e le nuove conversioni 
sono quindi vivificanti per queste due reli 
gioni a vocazione planetaria. Lo spirito co 
munitario (0 confessionale) si caratterizza 
invece per un attaccamento atavico al grup 
po, per una mancanza di interesse quasi to 
tale e per il sospetto nella possibile conver 
sione dell' « al tro ». COS1, se la religione ha 
un dinamismo miss ion a rio incontestabile, la 
comunita confessionale e ripiegata su se 
stessa, aggrappata al proprio passato, fiera 
della propria idenrita e timorosa quanto al 

proprio avvenire. La cornunita e passiva 
quanta la religione e, per definizione, con 
quistatrice. 

Poiche in Libano il proselitismo e quasi 
inesistente, si puo concludere che 10 spirito 
comunitario prevale sulla fede religiosa. La 
fede religiosa spinge il credente alIa pro 
pagazione della propria identita e ad una 
testimonianza permanente della propria su 
periorita 0 alrneno della propria veracita 
(nel senso medievale della religione vera di 
fronte ai falsi messia 0 pretesi profeti). Lo 
spirito confessionale e, invece, una specie 
di « nazionalismo tribale », per riprendere 
l'espressione di Hannah Arendt, ed e questa 
che trionfa in Libano ed alimenta la guerra 
civile. Cio e organicamente vero per i drusi 
che, fin dalle origini di questa setta sincre 
tica, hanno chiuso le porte della loro comu 
nita ai nuovi convertiti. Ma cio e diventato 
vero anche per le altre cornu nita confessio 
nali del Libano. II convertito sembra subi 
re contemporaneamente la condanna ranco 
rosa della comunita di origine e il sospetto 
altezzoso dei nuovi correligionari. II clero 
cattolico locale ha, per esempio, ritenuto 
ambiziosi e senza speranza i progetti dei 
missionari europei di convertire alIa fede 
cattolica non solo i musulmani d'Oriente 
rna anche i cristiani orientali separati da Ro 
rna. Ognuno « oggi » e rintanato nel proprio 
gruppo, ancorato alla propria confessione, 
vissuta come una immaginaria nazione. L'al 
tro e necessariamente percepito come diver 
so e, poiche la guerra imperversa, come ne 
mico insopportabile. 
Ho insistito sulla parola « oggi» perche 

la situazione non e sempre stata cOSI rigida. 
In realta, uno degli aspetti phi negativi del 
sistema politico stabilito dal 1920 e quello 
di aver consolidato oltre misura l'apparte 
nenza confessionale come identita di base 
riconosciuta non solo da se stessi e dall'al 
tro, rna anche dallo Stato. Quando questa 
estrema politicizzazione non era realizzata, 
il passaggio da una confessione all'altra era 
molto pni facile, e cio aveva come effetto di 
rendere l'insieme politico-comunitario molto 
piii fluido. La polarizzazione confessionale 
e oggi tale che i libanesi respingono dalla 
loro memoria storica il fatto che alcune fa 
rniglie druse, e non delle minori, sono di 
ventate cristiane, una di esse (gli Abialla- 



rna') nel XIX secolo, che interi gruppi appar 
tenenti allo sciismo libanese sono diventati 
maroniti piuttosto che emigrare in altre 
terre, che innumerevoli cristiani non hanno 
cessato, per una ragione 0 per l'altra, di con 
vertirsi all'Islam, sia singolarmente che a 
gruppi. Uno degli emiri pill celebri (Bashir 
II) della montagna libanese, dopo aver go 
vernato per quasi mezzo secolo (fino al 
1840), e morto lasciando nel dubbio sulla 
sua vera religione (sunoita 0 cristiano). La 
comunita greco-cattolica e sorta nel XVIII 
secolo quando alcuni vescovi greco-ortodos 
si si sono riuniti aRoma, ecc. Questa flui 
dita religiosa e confessionale e scomparsa, 
il sistema si e irrigidito e si e vergognosa 
mente bloccato in compartimenti confessio 
nali praticamente non comunicanti. Una leg 
ge introdotta da un alto commissario fran 
cese dalle idee liberali, che offriva ai liba 
nesi che 10 desiderassero la possibilita di dar 
si uno statuto personale (nascita, matrimo 
nio, credits) regolato dallo Stato e non dal 
le cornunita rispettive, non e stata mai ap 
plicata. I capi delle cornunita vi hanno vi 
sto, a ragione, il germe di una rimessa in 
causa fondamentale del loro potere. 

A parte cio, differenze etniche propria 
mente dette non esistono praticamente in 
Libano: e un sistema tribalistico-confessio 
nale che separa in gruppi distinti una popo 
lazione etnicamente e linguisticamente omo 
genea. Nessuno, per strada, saprebbe dis tin 
guere un druso da un maronita, un sunnita 
da un greco-ortodosso. Quando son a giunte 
in Libano delle minoranze etniche reali, so 
no state integrate nel sistema come altret 
tante nuove confessioni. E in particolare il 
caso degli armeni, che pure arrivarono in 
Libano con una tradizione politica ed ideo 
logica pill evoluta. Piuttosto che combatter 
si come nel 1958, i partiti armeni si sono 
« libanesizzati »: si sono uniti, malgrado le 
loro opzioni ideologiche opposte, per «sal 
vare » la comunita. E la stessa scelta, attua 
ta certamente con minor successo, dei curdi 
che vivono in Libano. 

Contrariamente a quelli del 1985, i liba 
nesi dei primi anni dell'indipendenza vive 
vane dunque ancora una promettente £lui 
dita interconfessionale. Inebriati da una mo 
dernita occidentale sempre pill diffusa, han 
no pensato di poter fare evolvere i gruppi 

tradizionali verso una organizzazione piu 
moderna. Lo strumento primo di questa 
evoluzione doveva essere, qui come ovun 
que, il nazionalismo. E al nazionalismo che 
si deve il trionfo di Bismarck, di Garibaldi 
o di Mustafa Kemal Ataturk. Improvvisa 
mente, si era nazionalisti 0 niente: la nuova 
religione europea, fondata sulla lingua, il 
voler vivere in comune, la storia 0 la cul 
tura, era presto adottata come una panacea 
a lunge attesa. 

La nazione introvabile 

Sf, rna dove si trova questa cara nazio 
ne? In verita, la risposta non era facile ed 
e per questa che i nazionalismi si intrecce 
ranno e si sovrapporranno, aumentando, 
senza che ve ne fosse bisogno, la cornplessi 
ta gia fuorviante dello scacchiere religioso 
e confessionale. Pill grave ancora, i gruppi 
comunitari, ben reali, avranno tendenza ad 
identificarsi ai partiti nuovi, figli legittimi 
di queste nazioni immaginarie. . 

Ci saranno anzitutto i nazionalisti libane 
si. Costoro credono che 10 Stato-nazione di 
cui la Francia ha fissato le frontiere nel 
1920 sia la forma moderna di un Libano se 
colare sempre esistito, dal tempo dei Fenici 
per i libanisti pill accaniti, dall'emirato del 
la montagna druso-maronita (XVI secolo) 
per i moderati. Altri ignorano questi prece 
denti storici e fondano il loro nazionalismo 
su considerazioni pill attuali: 10 Stato-na 
zione e una struttura di organizzazione po 
litica diventata universale e nulla potrebbe 
rafforzarla pili di un nazionalismo che le 
fosse consono. 

COS! descritto, il « libanismo » non avreb 
be dovuto essere rifiutato dai libanesi. La 
forma pill compiuta di tale libanismo e 
quella formulata dal Nahj, corrente politi 
ca sorta dall'esperienza chehabista. Due 
fattori personali spingevano il generale 
Chehab, eletto presidente della Repubblica 
nel 1958, a diffondere questa libanismo mo 
derato e modernista: una tradizione fami 
Hare in cui la conversione religiosa era nor 
male e un passato militare senza macchia. 
I torbidi interconfessionali del 1958 dove 
vane spingerlo a marginalizzare le strutture 
confessionali, ad af£ermare la volonts nro 



pria dello Stato e a favorire l'integrazione 
sociale. L'ideologia chehabista comportava 
anche i complementi sociali ed economici di 
questa statalismo: una societa ad economia 
mista, la creazione dell'assistenza sociale, u 
no sviluppo delle regioni piii svantaggiate. 

Una variante di questa statalismo libani 
sta si era creata fin dalla meta degli anni 
'30. Essa rimane marginale fino alia parte 
cipazione militare attiva nei torbidi del 
1958. Dopo tale data, essa si collega al rno 
vimento chehabista: nasce il partito della 
Falange, che trova nello chehabismo un mez 
zo molto atteso per entrare in politica e 
che 10 chehabismo utilizza per garantirsi 

una base cnstiana che, a causa del suo liba 
nismo egalitario, gli manca. I vantaggi son a 
reciproci e I'associazione fra il Nahj cheha 
bista e la Falange dovra durare per un de 
cennio di modernizzazione intensa, di sta 
bilita politica e di crescita econorrnca 
(1958-68). 
Per molteplici ragioni sia interne (fra cui 

I' ambizione delle Falangi di trasformare il 
loro ruolo di appoggio al regime in ruolo 
direttivo 0 la compiacenza di alcuni diri 
genti chehabisti nei confronti dell 'Olp) , sie 
esterne (incoraggiamenti saudiani e arneri 
cani) , si consuma la rottura fra la Falange, 
diventata una forza cristiana sostanziale, e 

IL MOSAICO 
DELLE COMUNITA' 

Maroniti. La principale comunita crtsttana in 
Libano e quella maronita. Secondo l'ultima sti 
rna ufficiale gouernatiua, che risale al 1956, es 
sa contaua 424 mila persone. Secondo le sti 
me delle Cbiese cristiane libanesi, basate sui 
dati forniti dalle diocesi, i maroniti nel 1974 
erano 878 mila. E una cifra [orse eccessiua, 
dato che stime « ncutrali » attribuiscono ai ma 
roniti, nel 1983, 900 mila unita. I maroniti 
devono il loro nome a San Marone, un eremi 
ta del V sec. che uiueua nella valle dell'Oron 
te (attuale regione di Hama in Siria). La 10- 
ro origine e legato ai contrasti dottrinari ehe 
divisero nel V sec., in part tcolare tra i Coneilii 
di Eieso e Calcedonia, lc comunita cristiane d'O 
riente, In questo contesto, caratterizzato dallo 
scisma dei monofisiti, i maroniti rap presentaro 
no le istanze in qualehe modo compromissorie, 
sulla base del monoteletismo, cbe affermava esi 
stere in Cristo due nature ( umana e divina) ma 
una sola uolonta (divina): teoria definite ereti 
ca nel 680. I maroniti [urono perseguitati da 
gli imperatori bizantini. Anche per questo, 01- 
tre che per sfuggire all'auanzata islamica, si ar 
roccarono sui Monte Libano, cbe costituisce tut 
fora III loro roccaforte (oltre a Beirut-est). Nel 
XII sec. si riconciliarono con la Chiesa romana, 
rna continuarono ad auere un proprio patriarca 
e una propria liturgia. Nel XVIII sec. si amen 
to un'alleanza con i drusi cbe culmina nella con- 

uersione al cristianesimo degli emiri Chehab e 
che resse, con i drusi in posizione dominante, 
fino alta meta del secolo scorso. Can i sangui 
nosi moti del 1960 inizia 10 [ase di maggiore 
espansione - demografica, politico, economica 
- dei maroniti, che diuentano il gruppo pi'; po 
tente del Libano soprattutto per istruzione e 
controllo delle finanze, II censimento del 1932, 
l'ultimo che sia stato ejieuuato, riconosce 10m 
la maggioranza relatiua. Per questo in parla 
mento ad essi spettano 30 seggi su 99. I prin 
cipali partiti politici emanazione di questa co 
munita sono il Partite [alangista, [ondato nel 
1936 da Pierre Gemayel, e il Partite nazionale 
liberale [ondato da Camille Cbamoun, l'uno e 
l'altro dotati di un braccio armata. 

Greco-ortodossi, Sono La seconda comunita 
cristiana per im portanza numerica, Dal punto 
di vista dogmatico, la loro origine risale al V 
sec., quando ai monofisiti si contrapposero i 
malichiti, i quali accett arono il rito bizantino 
e pi'; tardi seguirono il patriarca di Costantino 
poli nello scisma do Roma (1054). Secondo i 
dati del 1956 i greco-ortodossi erano 150 mila. 
Ora sarebbero circa 250 mila. L'area di mag 
gior concentrazione e la valle della Bekaa. Ad 
essi spettano 11 seggi in parlamento, 

Greco-cattolici. I membri di questa comuni 
ta, noti ancbe come malicbiti uniati, erano 91 
mila nel 1956 ed ora sarebbero circa 200 mila 
(dati diocesani). Ad essi furono attribuitT 6 
seggi in parlamento. 

Armeni. Si dividono in armeni ortodossi e 
arment cattolici, cui SOIlO attribuiti in parla 
menlo rispettiuamente 4 e un seggio. Erano 
30 mila secondo le stime del 1956 e sono circa 



10 chehabismo, che si sgretoia in quanto mo 
vimento politico sotto i colpi congiunti del 
la destra cristiana, i palestinesi e la grande 
borghesia urbana timorosa per i propri pri 
vilegi sociali. 

Con il fallimento dello chehabismo, la Fa 
lange riprende (con l'insierne della destra 
cristiana) una specie di monopolio sui liba 
nismo. Questo mono polio trasforma, ovvia 
mente, l'essenza stessa di questa ideologia. 
Le opzioni egualitarie e integrazioniste sono 
sostituite da una specie di nazionalismo tri 
bale in cui e sottinteso - e ben presto e 
spressamente manifesto - che il Libano e 
anzitutto la patria dei cristiani, che i cri- 

stiani sono organicamente dei nazionalisti li 
banesi, mentre i loro concittadini rnusulrna 
ni dovranno dimostrare di esserlo diventati 
con un'opzione individuale. Da ideologia di 
Stato, il nazionalismo libanese diventa una 
ideologia di gruppo e perde, con questa at 
teggiamento confessionale, gran parte della 
propria credibilita. Nulla esprime meglio 
questa trasformazione della nomencla tura: 
la destra cristiana crede di potersi acconten 
tare, senza altri aggettivi, di chiamare il 
fronte che la riunisce Fronte libanese e 13 
milizia che difende i suoi interessi e le sue 
opzioni Forze libanesi. II monopolio sulla 
parola e la sostanza e perfetto. 

100 mila secondo dati piti aggiornati. 1:; il grup 
po di piu recente costituzione, essen do giunto 
in Libano in tre successive ondate: la prima e 
della fine del secolo scorso, do po i massacri del 
1895-96 in Turchia da parte del sultano; la se 
conda e de[!,li anni '20 in seguito ai massacri 
perpetrati da Kamal Atatiirk; la terza e degli 
anni ')0 dopo l'annessione turca del sangiacca 
to di Alessandretta. Sono per lo piu concentrati 
nella Bekaa. 

Altri gruppi cristiani. Vi sono i siriani (cat 
tolici e ortodossi), i caldei, i protest anti di ua 
rie cbiese, gli ebrei, i monofisiti. In tutto poco 
piu di 100 mila persone. 

Sunniti. Sono la comunita musulmana predo 
minante sotto l'aspetto economico e politico. Il 
referendum del 1932 assegnava loro una leg 
gera superiorita numerica rispetto agli sciiti. Per 
questa banno in parlamento la rap presentanza 
pi'; alta dopo quella dei maroniti (20 seggi). 
Nel 1956 erano 285 mila. Ora si calcola cbe 
siano circa 750 mila. Da secoli i sunniti - ou 
oero i musulmani ortodossi - controllano il 
commercio (dun que la pi'; remuneratiua attiuita 
economlca del paese) nelle principali citt«. Bei 
rut, Tripoli, Sidone. Pur essen do in larga mi 
sura urbanizzati, sono ancbe una comunita ru 
rale nel Nord del Libano (regione di Acri). Non 
banno mai auuto un partite politico che li rap 
presentasse in modo unitario ne una milizia ar 
mata. I Morabitun, che banno svolto un ruolo 
import ante durante la guerra civile, erano perb 
in gran parte sunniti. 

Sciiti, Erano considerati un tempo una mino 
ranza: 250 mila unita nel 1956. Ad essi sono 
assegnati in parlamento 19 seggi. Oggi sono la 

comunita numericamente pili forte (1,2 milioni 
di unite), Dottrinariamente si distinguono dai 
sunniti in tutto il mondo islamico sulla base di 
uno scisma prodottosi fin dai primissimi anni 
dell'Islam. Tradizionalmente sono la comunita 
cui appartengono i contadini pooeri del Libano 
meridionale, rna ancbe del Monte Libano e del 
la Bekaa. Di recente han no costituito il grosso 
della cosiddetta fascia della miseria che circonda 
Beirut. Nel contempo si e [armata ancbe una 
classe media composta da sciiti. Il loro peso 
politico e andato crescendo durante la guerra 
civile. Ad organizzarli e dar loro una voce fu 
l'imam Musa Sadr, scom parso misteriosamente 
nel 1978. Ora la loro guida politica e rappre 
sentata dal mouimento Amal di Nabib Berri. 
Ancbe per l'inlluenza del kbomeinismo, tra gli 
sciiti serpeggiano tendenze integraliste. 

Drusi. Secondo i dati del 1956 erano 88 mila. 
Ora sarebbero circa 250 mila. Praticano una re 
ligione esoterica e iniziatica. m a possono essere 
inclusi nella grande [amiglia dell'l slam. Tra le 
loro credenze vi sono la reincarnazione, la pre 
destinazione, la divini/a del califlo fatimita el 
Hakim (996-1021); leggono if Corano e credo no 
in Maometto come projet a di Dio. Sono stati 
per un lungo periodo il gruppo dominante sul 
Monte Libano. ll 101'0 memento di maggiore 
fortuna [u il XV II I sec. e l'inizio del XI X sec. 
Ora sono concentrati nell'area a sud dell'asse 
Beirut-Damasco. Sono una sett a molto unita, 
cbe si riconosce (malgrado certi scontri di na 
tura [eudale al suo interne} nella leadership 
della [amiglia Jumblatt e nel Partito socialist a 
progressista, [ondato da Kamal Jumblatt. In par 
lamento dispongono di 6 seggi. 

Fabio Tana 



Questa confisca crrstiana della libanita 
non mancava di fondamenti logici e storici. 
II paese era, dalla sua creazione, impegnato 
in una specie di circolo vizioso. Schematics 
mente, i cristiani volevano conservare l'e 
gemonia sullo Stato credendo di essere i so 
li a volere e a potere difendere un'entita li 
banese fragile e minacciata. I musulmani 
erano pronti ad accettare di trasferire la 10- 
ro fede politica a vantaggio del Libano, rna 
a condizione di essere associati alia direzio 
ne del paese. Lo chehabismo e riuscito ad 
avviare un processo di realizzazione di que 
ste due richieste inizialrnente contradditto 
rie: la sua rottura prernatura tradisce la sua 
vulnerabilita. I cristiani tengono piii che 
mai aIle loro prerogative istituzionali, i rnu 
sulmani alle numerose alleanze esterne. La 
guerra iniziata nel 1975 ha portato a ter 
mine questa lavoro parallelo di indeboli 
mento e di separazione. 

Un'altra opzione nazionale aveva dato 0- 

rigine ad un partito quasi conternporaneo a 
quello della Falange: il Partite popolare siria 
no (Pps). Per il suo fondatore Antun Saa 
adah e i suoi amici, l'entita libanese e una 
pura creazione del colonialismo. La nazione 
vera esiste dal tempo degli Akkadi e dei 
Babilonesi: e la grande nazione siriana che 
comprende oggi la popolazione del Libano, 
della Siria contemporanea, della Giordania, 
della Palestina, dell'Iraq e ... Cipro. Questo 
partito, sorto in ambiente cristiano non rna 
ronita, ha potu to reclutare adepti nei confi 
ni della sua nazione immaginaria. Ma l'auto 
ritarismo politico che caratterizza questi pae 
si dalla loro indipendenza, come pure la re 
pressione dei suoi membri da parte delle 
autorita mandatarie francesi, hanno Iatro di 
questa partito un organismo quasi esclu 
sivamente libanese nella sua struttura effet· 
tiva ed anche nel suo reclutamento. II par 
tito ha preso parte ai torbidi del 1958, a 
fiance dei libanisti, con 10 scopo di resiste 
re all'influenza dell'Egitto nasseriano a Le 
vante, rna ha preso parte anche alIa guerra 
del 1975, che dura ancora, a fianco dell'al 
leanza musulmano-palestinese, in stretta col 
laborazione con il regime siriano. 

Gia esitanti fra la confessione d'origine e 
l'entita libanese, tra questa e I'entita poten 
ziale di una Grande Siria, i libanesi hanno 
visto azeravarsi ulteriormente il disquilibrio 

politico-culturale con l'emergere del movi 
mente nazionalista arabo, incarnato sia nel 
partito Baath (fondato a Damasco alla fine 
degli anni '40), sia nel nasserismo trionfan 
te dopo la crisi di Suez (1956). Le due cor 
renti avranno molteplici diramazioni sulla 
scena libanese, come la sezione locale del 
Baath siriano, un'altra sezione pro-irachena, 
il movimento dei nasseriani indipendenti 
(Mourabitum), l'Unione socialista araba, ecc. 
Malgrado Ie differenze che li separano, que 
sri gruppi pretendono che il Libano (reale) 
quanto la Grande Siria (potenziale) siano 
creazioni dell'imperialismo. La fedelta deve 
anzitutto andare alla nazi one araba che va 
dal Golfo all'Atlantico, comprendendo tan 
to il Libano che la Tunisia, l'Egitto 0 l'Iraq. 

Se la libanita e stata ben presto contras 
segnata dalla rnaronita e dal cristianesimo 
locale, se il Pps ha raggruppato soprattutto 
minoranze dissidenti, il movimento naziona 
lista arabo sara popolare solo nell'ambiente 
musulmano e piti in particolare sunnita. (Gli 
sciiti si sentiranno in genere piti vicini al 
Baath, rna la differenza e marginale). L'IsIam 
Iibanese sara maggioritario nell'appoggio al 
I'unione siro-egiziana (1958-61): Suez ave 
va infiammato il suo entusiasmo, la «dot· 
trina Eisenhower» I'aveva irritato. Dietro 
a questa sensibilita regionale acuta, si na 
scondeva una volonta appena celata di met 
tere a profitto gli appoggi regionali allc 
scopo di rovesciare il rap porto di forze in 
terne a spese dei maroniti, rimasti in posi 
zione egemonica. Nei 1958, in un momento 
di saggezza politica, il presidente Gamal 
Abdel Nasser scelse di ricuperare la formula 
libanese avallando una direzione maronita 
moderata, queHa del generale Chelab, piut 
tosto che far durare la guerra civile e su 
scitare in tal modo una reazione massic 
cia dell'Occidente. Ma, dopo il 1967, l'Olp 
si trovera, suo malgrado, coinvolta nella 
trappola del gioco politico libanese inter 
no. Per insediarsi, e in seguito, per proteg 
gersi, appoggia, arma e si mette alla testa 
dell'Islam arabista. Questo, a sua volta, cer 
ca (e vi riesce in gran parte) a 11 tilizzarla 
nella sua lotta per il potere in Libano. I pa 
lestinesi si vedono presi nella trappola che 
Nasser aveva, COS1 sottilmente, saputo evi 
tare. E noto il seguito: Beirut accerchiata 
da Israele, Tripoli accerchiata dall'esercito 



smano. A questo punto, i cristiani, che si 
sentivano attratti dall'arabita culturale 0 dal 
nazionalismo arabo, si sono trovati in una 
posizione particolarmente imbarazzante. Bei 
rut e stata di fatto anche la tomba di un 
certo arabismo. 

L'arabismo moriva nel momenta in cui 
l'Islam riemergeva come forza politica mo 
trice di primo piano. Per i fautori di que 
sta opzione, se deve esistere una Umma (na 
zione), questa deve essere la grande nazi one 
islamica. L'idea e antica quanta l'Islam stes 
so. Essa e stata rivitalizzata, nel secolo 
scorso, dagli scritti di un Jamal Eddin al 
Afghani 0 da un Rashid Rida, entramhi pan 
slamisti nel senso letterale {il secondo e li 
banese). Dopo un periodo di riflusso nel 
corso di questa secolo, questa corrente rio 
fiorisce alIa fine degli anni '70 dietro I'im 
pulso del trionfo della rivoluzione iraniana. 

I movimenti islamisti pullulano oggi in 
Libano. Essi sono tuttavia vittime, nell'in 
sieme, della struttura confessionale della so 
cieta libanese: di qui il loro carattere esclusi 
vamente sunnita a Tripoli, prevalenternente 
sciita altrove. Sforzi di coordinamento esi· 
stono fra questi movimenti, rna la struttura 
sociale frammentaria del paese sembra ave 
re la meglio sull 'unitarieta proclamata del 
I'ideologia. Nei confronti di questi movi 
menti religiosi, 1'« altro » (il cristiano) e 
ancora pili radicalmente considerato stra 
niero. Alcuni militanti non esitano a dichia 
rarsi pili solidali con un musulmano indone 
siano 0 senegalese piuttosto che con il pro 
prio concittadino libanese cristiano. Essi 
condannano la libanita, la sirianita e l'ara 
bita come altrettante formule sospette tra 
smesse dall'imperialismo. Non esitano a ri 
correre alIa violenza bellica a suicida, ne a 
ricercare un regime islamico «puro» nel 
profondo di una memoria storica resa pili 
allettante dalle grandi frustrazioni del pre 
sente. 

Una eterogeneita di fatto 

L'emergere dei nazionalismi (libanese, 
pansiriano, panarabo 0 panislamico) non ha 
aiutato i libanesi a stabilire meglio la pro 
pria identita, gia vittima di una straordina 
ria eterogeneita religiosa e confessionale. 

Identita tradizionali e ideologie nazionaliste 
moderne si sono sovrapposte e intrecciate, 
provocando ad ogni incontro e ad ogni scon 
tro un nuovo raggruppamento politico, una 
nuova milizia armata. La lotta non e dun 
que che tribale, religiosa, confessionale 0 na 
zionalista? 

II Libano conosce anche una lotta di clas 
si rna e difficile distinguerla da questo in 
treccio incredibile di interessi e di identita. 
Esistono anche gruppi politici (Ira cui un 
partito comunista che ha festeggiato nel 1984 
il suo sessantesimo anniversario) che affer 
mana che la lotta oppone anzitutto classi an 
tagoniste. Cio che rende difficile, a prima 
vista, capire perche il Pc libanese si sia tro 
vato nel 1958 in guerra contro il socialismo 
arabo di tipo nasseriano e dal 1975 a [ian 
co del socialismo arabo di tipo baathista e 
dell'Olp. Una scorciatoia facile: identifica 
re classi e cornunita. La lotta di classe sa 
rebbe COS1 mascherata da una lotta cornuni 
taria che oppone i musulmani poveri ai cri 
stiani ricchi. Ma e difficile spiegare perche 
un ricco musulmano sia un alleato e un ric 
co cristiano un nemico. E soprattutto cer 
care di verificare se l'ipotesi di partenza, 
quella della classe-cornunita, sia davvero 
fondata. 

Questa tesi e infatti conseguenza della 
guerra. I marxisti libanesi si accontentava 
no, in passato, di negare l'esistenza stessa 
del confessionalismo e di ragionare in termi 
ni di societa civile compiuta: i borghesi da 
una parte, il proletariato dall'altra. Questa 
tesi classica, gia assurda in una societa tra 
dizionale, trovava sempre maggiori argornen 
ti per rafforzarsi via via che il capitalismo 
libanese si insediava nelle citra e invadeva 
la campagna. Uno sviluppo intenso dell'iden 
tita socio-professionale si realizzava in pa 
rallelo a questa affermarsi del capitalismo, 
alimentato dal settore bancario, dalle rimes 
se degli emigrati libanesi, dalla rivalutazione 
dei terreni agricoli, dai progetti di infra 
struttura fatti dallo Stato dopo il 1958 e 
dal turismo. I gruppi marxisti attiravano di 
conseguenza migliaia di nuove reclute, spes 
so risvegliatesi dai sogni nazionalisti. I sin 
dacati si rafforzavano nell'industria, nelle 
banche, nel sistema educativo privata e pub 
blico, nelle piantagioni di tabacco del Sud, 
fra i pescatori. Questo movimento era fa- 



vorito da una urbanizzazione frenetica quan 
to caotica: dal 1958 al 1975 la popolazione 
di Beirut e trip!icata. L'industrializzazione, 
malgrado un inizio tardivo, progrediva spe 
ditamente soprattutto nel settore tessile, nel 
set tore dei cementifici, in quello alimentare 
e dei materiali da costruzione. Nel 1975, iI 
Libano era il quinto paese esportatore verso 
l'Arabia Saudita. 

Non era affatto un caso se il movimen 
to rivendicativo degli anni che hanno pre 
ceduto la guerra doveva assumere un ca 
rattere nettarnente sciita. Gli sciiti prove 
nienti dalla Bekaa settentrionale 0 dal Li 
bano meridionale costituivano infatti la net 
ta maggioranza del proletariato suburbaniz 
zato della periferia sud e di una buona parte 
della periferia est della capitale. Nelle fab 
briche ill Kfarchima e di Choueifat, la pro 
porzione di operai sciiti poteva facilmente 
raggiungere 1'80-90% degli operai, il 50-60 
per cento delle fabbriche installate nella par 
te cristiana. 

Ma lunita della classe operaia era troppo 
recente e vulnerabile per resistere alla guer 
ra civile. In un poscritto redatto nel 1976 
per una inchiesta sulle classi sociali nel Li 
bano condotta nell'immediato pre-guerra, 
Claude Dubar e Salim Nasr fan no questa 
constatazione disincantata: «Le immense e 
recenti periferie operaie e popolari di Bei 
rut (periferie sud e est) si erano trasformate 
in quartieri e in zone antagoniste che si ac 
cerchiavano reciprocamente e si affrontava 
no duramente» 4. Sebbene a malincuore, i 
leaders dei movimenti della sinistra libanese 
non potevano che condividere questa consta 
tazione ed e in questa contesto che saranno 
indotti ad aggrapparsi ad un espediente teo 
rico difficilmente difendibile: la teoria della 
classe-comunita, che ignora un fatto incon 
testabile: i combattenti cristiani, dall'altro 
lato della barricata, vengono anch'essi nel 
la stragrande maggioranza dagli strati piu 
sfavoriti della popolazione. 

Questa compiacenza nei confronti del con 
fessionalismo porters i gruppi marxisti a 
partecipare, senza distinguersi nella pratica, 
al macello della guerra civile. A loro credito, 
si dira che la lora scelta era a fianco dei piu 
numerosi e dei piii deboli, rna di qui ad iden 
tificare il cristiano al borghese, non c'era 
che un passo, purtroppo rapidamente com- 

piuto da molti. Questa compiacenza non fu 
necessariamente produttiva, almeno a breve 
termine: anche la piazza musulmana ha ra 
pidamente aumentato il suo colore confessio 
nale. II' movimento sciita Amal e i gruppi 
re1igiosi filo-iraniani si sono imposti negli 
ambienti in cui la sinistra pensava di avere 
le sue roccheforti. La coscienza di classe e 
stata coperta 0 piu probabilmente spazzata 
via da una coscienza politico-confessionale, 
alimentata di continuo dall 'affermazione di 
se dell'« altro » come cristiano. Ancora una 
volta il gioco degli specchi tipico delle situa 
zioni bloccate. 

II sistema « binario » 

II Libano e stato fondato su una binarits 
ambigua quanta vulnerabile. I dirigenti rna 
roniti dell'epoca mandataria (1920-43) e del 
Libano indipendente non esitavano a pre 
sentarsi, contemporaneamente, come i rap 
presentanti di tutti i cristiani del paese (di 
cui costituiscono la maggiore minoranza) e 
come i detentori dell'ideologia indipenden 
tista libanese. Di fronte, i sunniti che si ri 
trovavano, all' alba del Libano moderno, ere 
di della preminenza sunnita nell'Oriente ara 
bo, si consideravano volentieri come i rap 
presentanti dell'insieme islamico libanese 
(sunniti, sciiti e drusi) e come i portavoce piu 
autorevoli di una maggiore integrazione del 
Libano nel quadro piu allargato della Siria 0 
nel mondo arabo. La « Iibanita » assumeva 
COS! un colore fortemente maronita e piii in 
genere cristiano, e 1'« arabita » un carattere 
nettamente sunnita e piu in genere musul 
mano. Si trovavano senza dubbio musulma 
ni molto attaccati all'indipendenza del paese 
e cristiani che avevano fatto propria l'ideo 
logia nazionalista pansiriana 0 panaraba. Si 
trattava tuttavia di individui 0 di gruppi ri 
dotti che difficilmente riuscivano ad imporre 
la propria tesi nell'arnbito della propria co 
munita. II libanismo del Patto nazionale 
concede va un posto piii ristretto agli sciiti, 
ai drusi e ai cristiani non maroniti. Questo 
sistema politico era costituito in funzione 
di tale binarita: la presidenza della repub 
blica, Ie cariche maggiori dell'esercito, della 
magistratura, di diversi rninisteri importan 
ti, furono affidate ai maroniti, a cui faceva- 



no da contrappeso, in cariche di minore irn 
portanza, i sunniti. Da qui il fatto, per esern 
pio, che i dicasteri altamente politici (Dife 
sa, Interni, Esteri) raramente venivano affi 
dati ad un ministro sciita. La guerra ha tut 
tavia arnpiamente compromesso (forse defi 
nitivamente spezzato) questa binarita, in mo 
do diverso tuttavia da una e dall'altra parte 
della barricata. 

Nell'ambiente cristiano, si e potuta os 
servare una dinamica alternativa. Nei giorni 
di maggiore pericolo, i dirigenti maroniti 
hanno fatto appello all'unita dei cristiani, fa 
cendo astrazione dalla loro appartenenza con 
fessionale. Fu questo il caso, in particolare, 
dopo le due grandi battaglie perse contro 
i drusi, nella primavera 1976 e nell'estate 
1983. Alla prima occasione, l'apertura del 
fronte libanese (cristiano) alle cornunita cri 
stiane non maronite fu prospettata rna mol 
to parzialmente rnessa in atto. All'inizio del 
1984, fu prospettata la formazione di un 
Consiglio superiore intercristiano a base pa 
ritaria, rna l'idea venne ben presto abban 
donata di fronte alla reticenza dei greco 
ortodossi ad associarsi politicamente ai rna 
roniti e all'esitazione dei maroniti stessi ad 
accettare un Consiglio generale cristiano su 
base paritaria. 

Come contropartita, le comunita non rna 
ronite sono state vittime notorie della guer 
ra da un punto di vista politico. L'erosione 
della loro presenza politica era tale che le 
due conferenze di riconciliazione nazionale 
di Ginevra (novembre 1983) e di Losanna 
(marzo 1984) si sana svolte nella loro as 
senza totale, mentre i maroniti, che non do 
vrebbero con tare pill della meta dei cristiani 
di questa paese, si esprimevano in nome di 
tutti i cristiani. Questa erosione e dovuta 
a diversi fattori. 

Ricordiamo anzitutto che la vita di parte 
in ambiente cristiano e stata pill ampia che 
nell'ambiente musulmano, attirando verso 
partiti a prevalenza maronita (Falangi, Par 
tito nazionale liberale, Partito costituzio 
nale, Blocco nazionale) cristiani di tutte le 
confessioni e perfino un certo numero di 
musulmani. La differenza fra i due grandi 
gruppi religiosi si rifletteva, gia prima della 
guerra, in occasione delle elezioni legislati 
ve: gli eletti cristiani membri di un partito 
sono sempre stati pill numerosi, e 10 scar to 

che li separava dagli eletti musulmani non 
cessava di aumentare: 10 cristiani per 5 mu 
sulmani nel 1951, 23 contro 8 nel 1960, 
25 contro 9 nel 1972. Ora e chiaro che 
questi partrtt attiravano militanti di tutte le 
comunita cristiane pur essendo saldamente 
diretti da maroniti. 

Altre ragioni si possono trovare nel sen 
so di isolamento e di solidarieta che esiste 
fra i cristiani in quanta minoranza in un 
Oriente dominato dall'Islam. In questo con 
testo, i maroniti costituiscono l'unica cornu 
nita cristiana d'Oriente che abbia avuto una 
assise geografica. Se i maroniti sono in mag 
gioranza libanesi, numerosi cristiani non rna 
roniti erano dei nuovi arrivati in Libano, 
avendo lasciato nei paesi d'origine, Siria 0 
Iraq, molti loro correligionari. 

E per tale motivo che la guerra ha mol 
to rafforzato i dirigenti maroniti in ambiente 
cristiano, tanto che numerosi comrnentatori 
locali hanno abbandonato la vecchia classi 
ficazione cornu nita ria (tre cornunita cristia 
ne e tre musulrnane) per adottarne un'altra, 
quadripartita (cristiani, drusi, sunniti e sci i 
til. Questa nuova divisione, ispirata dai po 
litici maroniti, non e pero unanimemente 
accettata e potrebbe ancora essere sostituita 
da un 'altra, secondo gli sviluppi della guer 
ra. Cia dimostra tuttavia che esiste un fe 
nomeno di concentrazione del potere in 
ambiente cristiano proprio quando il potere 
tradizionale dei sunniti conosceva una fase 
di diffusione sicura. 

In ambiente musulmano, l'egemonia poli 
tica ed economic a sunnita, lungi dall'essere 
rafforzata, si e vista battuta e alIa fine spez 
zata. Le cause di questa declino sono da 
ricercarsi sia nella cornunita sunnita che nel 
l'evoluzione parallela degli sciiti e dei drusi. 
I sunniti hanno anzitutto perso la battaglia 
del numero rispetto agli sciiti. Ampiamente 
urbanizzati, non hanno affatto tendenza a 
presiedere a grandi famiglie. D'altra parte, 
ed anche prima del 1975, i sunni ti sono 
stati spesso accusati di accettare un ruolo 
limitato nella condotta degli affari di State, 
sacrificando gli interessi dei musulmani allo 
scopo di conservare iI posto di partners pri 
vilegiati dei maroniti. Pill in particolare, e 
per lunghi anni, i vari primi ministri sun 
run saranno insultati da un Kamal [urnblatt 
sempre pill potente. II loro atteggiarnento 



e potuto sembrare compiacente di fronte ai 
maroniti quanta di fronte ai palestinesi che 
cercheranno di utilizzare per riaffermare la 
propria posizione .. La Ioro distribuzione geo 
grafica nelle grandi citra del paese (Beirut, 
Tripoli, Sidone) non consentiva il costituirsi 
di un cuore geografico. La loro asabiyya con 
fessionale, logorata da secoli di eollabora 
zione con gli ottomani, rendeva difficile il 
loro raggrupparsi su basi populiste, Cio in 
ciders sulla loro capacita e sulla loro volon 
ta di form are una milizia confession ale loro 
propria. Con la partenza dei palestinesi, si 
ritroveranno isolati e indeboliti. 

I drusi non hanno mai veramente accet 
tato di essere rappresentati dai sunniti. A 
prezzo di una lunga latta fatta di grandi 
progetti e di piccoli intrighi, Kamal jum 
blatt si impone nel 1973 come il partner di 
fatto del presidente maronita quando questa 
decide di rompere la leadership tradizionale 
sunnita. Can la scomparsa di Kamal jurn 
blatt nel 1977, la cornunita drusa e stata 
sostanzialmente emarginata dal giuoco po 
litico. Si irnporra nuovamente can la ripre 
sa della Shuf nel 1983. Nel 1984, il potere 
di W. Jumblatt era tale che egli ha creduto 
di pater sferrare un colpo mortale ai mora 
biti, la milizia sunnita pill forte di Beirut. 
Cio sara pagato a caro prezzo per quanta 
riguarda la sua influenza su Beirut,' rna 
Jumblatt si era gia prima creato un proprio 
dominio esdusivo nello Shuf, godendo di 
una autonomia certa rispetto a tutte Ie altre 
comunita, compresi i sunniti. 

L'emergere del movimento populista sciita 
e piii recente. L'imam Musa Sadr e riuscito 
dapprima (196 S) a liberare le istanze reli 
giose e giudiziarie della propria cornunita 
dall'influenza sunnita. In seguito imporrs 
una linea propria, mediana tra i sunniti filo 
palestinesi e i cristiani. Appoggiato dalla 
Siria, crea nel 1975 una propria milizia, 
Amal, che dopo lunghi anni potra benefi 
ciare dell'importante e recente insediamento 
sciita nella capitale, allo scopo di prenderne 
il con tro11o , il mattino del 6 febbraio 1984. 
Gli sciiti pretendono come minimo la parita 
can i sunniti e i rnaroniti: come massimo 
I'applicazione integrale della legge del nu~ 
mere che e loro favorevole. 

II periodo successivo all'invasione israe 
liana dell'estate 1982 e state estremamente 

movimentato per quel che riguarda l'identi 
ta degli attori locali e il rapporto di forze 
che Ii oppone. Schematicamente, il progetto 
fondamentale dei beneficiari libanesi-cristia 
ni dell'operazione era di ristabilire in modo 
netto la propria egemonia suI sistema cer 
cando di fare della vittoria israeliana sul 
l'Olp una vittoria parallela dei cristiani sui 
musulmani, dei maroniti sui rivali e censori, 
e delle Falangi sulla leadership maronita tra 
dizionale. Niente poteva meglio simboleg 
giare questa volonta dell'elezione di Bashir 
Gemayel, capo delle milizie falangiste, alla 
presidenza della Repubblica. II suo assassi 
nio, prima aneora della sua entrata in carica 
e la sua sostituzione con il fratello maggio 
re considerato pill « politico », dovevano mu 
tare 10 stile dell'operazione rna non la so 
stanza. Amin Gemayel si sarebbe cornun 
que scontrato con la frazione piu dura ca 
peggiata dal fratello, che, malgrado tutto, 
rimaneva in apparenza ben pill potente del 
presidente stesso. Spinto dalla base 0 pie 
namente convinto della propria politica, 
Amin Gemayel riprendera il progetto falan 
gista di rafforzamento della presidenza e del 
predominio maronita sulle istituzioni pub 
bliche dopo anni di lenta e dolorosa erosio 
ne. Diversi segni di questa volonta non tar 
dano a manifestarsi: la designazione di un 
primo ministro poco rappresentativo nel 
l'ambito della propria comunita (Chafic Waz 
zan), la formazione di un governo di tee 
nocrati troppo riconoscenti di essere stati 
promossi improvvisamente ministri, il posto 
invidiabile concesso ad alcuni consiglieri per 
sonali preoccupati di piacere al Principe, la 
nomina di «uomini sicuri » a cariche im 
portanti quali il comando dell'esercito 0 Ia 
direzione dell'informazione, « I'elezione » di 
un alleato politico alla presidenza dell' Asso 
ciazione delle banche, la creazione per un 
amico personale di un super-ministero del 
Commercio estero, ecc. 

La reazione delle principali cornunita del 
paese a questa politica molto presidenziali 
sta (e, in questa senso, portatrice di un pro 
getto di dominazione confessionale) sara va 
ria. Paradossalmente, i sunniti si sono dirno 
strati accomodanti. Per un anno, il capo sun 
nita di Beirut, Saeb Salam, non cessera di 
sostenere il presidente. I movimenti sunni 
ti pill a sinistra di Beirut adotteranno un 



atteggiarnento ambiguo. 11 sunnismo non 
beirutiano sembrava distante senza essere 
polemico. Avendo sofferto della presenza 
palestinese utilizzandola come « rnilizia di 
sostituzione », i capi sunniti sembravano 
disposti ad accontentarsi di un secondo po 
sto, anche ridotto, contro la conferma da 
parte dei maroniti del ruolo di partner pri 
vilegiati dei cristiani. 

Anche i capi sciiti han no fallito il col 
po. La maggioranza dei deputati aveva vo 
tato per i due figli Gemayel. 11 Sud, a mag 
gioranza sciita, rimaneva occupato da Israe 
Ie e soltanto i rnaroniti, grazie ai loro rap 
porti con quest'ultirno, sembravano in grado 
di convincere gli israeliani a partire. II re 
gime sembrava poter man tenere la rivalits 
fra i leaders feudali (Assad, Osseyran, Khali) 
e gli eredi religiosi (Shaik Shamseddine) 
dell'imam Musa Sadr. II presidente, forte di 
questa duplice appoggio, pensava di peter 
permettersi di ignorare il leader, anche se 
ormai debole, di Amal, Nabih Berri. 

Fra i drusi, il presidente cerchera di crea 
re un contrappeso alIa potente leadership 
dei Jumblatt appoggiando il clan Arslan. II 
presidente non vorra 0 non potra fare pres 
sione sulle milizie falangiste, impegnate in 
una guerra permanente con gli uomini di 
Jumblatt dal giorno del loro ingresso nelle 
montagne dello Shu£. 

E tuttavia da questa cornunita che si svi 
luppera la scintilla. Forte dell'appoggio si 
riano e della benevolenza israeliana, Jumblatt 
rovescera interamente il movimento nel set 
tembre 1983 cacciando le milizie falangiste 
e l'insieme della popolazione cristiana dalle 
montagne dello Shu£. La congiunzione con 
Beirut non tardera a compiersi: quattro me 
si dopo, Beirut-ovest cade nelle mani di jum 
blatt e di Berri. In qualche settimana l'iden 
tita dei principali attori comunitari cambia 
interamente: gli alleati del presidente si 
ritrovano emarginati, minacciati nella loro 
leadership, nella loro stessa vita. Saeb Salam 
perde Ie sue posizioni a Beirut-ovest (e con 
lui, i sunniti la loro preminenza nella capi 
tale). Nella cornunita sciita, si impongono 
Nabih Berri, il movimento Amal e i gruppi 
religiosi. Fra i drusi, Walid Jumblatt fa 
piazza pulita dei suoi rivali e si impone co 
me capo quasi esclusivo della cornunita. 

La politica interna del nuovo regime, in 
sieme al disaccordo fondamentale che I'op 
poneva a Damasco nel corso del 1982 e 
1983, porters COSl all'indebolimento pro 
gressivo e alia emarginazione poi dei diri 
genti musulmani che Jumblatt aveva scelto 
come alleati. E la tendenza opposta al regi 
me che prevarra nell'ambito delle tre comu 
nita musulmane, una tendenza phi preoccu 
pata degli interessi delle confessioni musul 
mane e pill favorevole alia Siria. Questa vit 
toria si consolidera con la formazione, nel 
maggie 1984, del governo di unita naziona 
le che raggruppa Karameh e Hoss per i sun 
niti, Berri e Osseyran per gli sciiti e Walid 
Jumblatt per i drusi. Nell'arco di un anne 
e mezzo c'e dunque stato un completo ro 
vesciamento dei giochi di potere 5: il regime 
a tendenza presidenziale e state sostituito da 
una specie di governo collegiale intercomu 
nitario, che ha rotto sia la binarita d'ori 
gine che i progetti piii recenti di egemonia. 
AlIa fine del 1984 sembra difficile poter de 
durre da questa collegialita politica, rninac 
ciata dalla disgregazione rna sostenuta dalla 
Siria, uri'idea di State sovrano e legittimo. 
Gli sforzi in questa senso non sono perc 
mai cessati. 

Governo reale e governo legale 

II governo collegiale, formato soprattutto 
dai signori della guerra, sembrava rnolto 
pill rappresentativo del parlamento. La fun 
zione rappresentativa del gabinetto sernbra 
va del resto largamente prevalere sulla fun 
zione esecutiva. Perche i vari attori libanesi 
non sono riusciti a limitare i conflitti 0 a 
ricondurli nell'arnbito del parlamento, rima 
sto in carica per tutta la durata della guerra, 
eleggendo tre presidenti, votando la fiducia 
a una mezza dozzina di governi, adottando 
una quantita di leggi e di risoluzioni? So no 
possibili diverse spiegazioni, alcune delle 
quali conseguono direttamente dal tipo di 
legislatura. Questa, la tredicesima dalla crea 
zione del Grande Libano nel 1920, I' ottava 
dall'indipendenza, era stata eletta secondo 
un sistema ben sperimentato, basato sulla 
circoscrizione geografica e la confessione. A 
causa della guerra e per l'impossibilita di 
organizzare nuove elezioni, la legislatura 



1972-76 e stata rinnovata piii volte per 
semplice voto parlamentare. 

Mentre la societa libanese subiva impor 
tanti trasformazioni (la popolazione della 
capitale, per esempio, e triplicata in quindi 
ci anni, daI 1958 al 1973), la rappresenta 
tivita parlamentare ha avuto la tendenza a 
irrigidirsi. La percentuale di parlamentari 
che si rinnovavano da un' elezione all' altra e 
andata diminuendo nel tempo: 55% nel 
1943, 52% nel 1960, 40% nel 1972, men 
tre la conferma dei notabili gia eletti era 
il riflesso paradossale di una maggiore mo 
bilita sociale e geografica. D'altra parte, la 
estensione dello spazio capitalists a spese 
dell'economia rurale tradizionale e I'urbaniz 
zazione sfrenata si renderanno ben presto 
evidenti in termini di rappresentanza nazio 
naIe: Ia proporzione dei grandi proprietari 
terrieri diminuira (43% dei deputati nel 
1951, 24% nel 1964 e 10% nel 1972) a 
profitto degli uomini d'affari (10% nel1951, 
19% nel 1964,21% nel 1972) e dei mem 
bri delle professioni liberali, in particolare 
gli avvocati (47% nel 1951, 54% nel 1964 
e 67 % nel 1972). I1 successo crescen te del 
capitalismo favorisce dunque chiara mente i 
« figli prediletti »: commercianti, avvocati, 
ingegneri, penalizzando salariati e lavoratori. 
Infatti se il numero di eletti appartenenti 
alia classe superiore e effettivamente dirni 
nuito (53% nel 19.51,43% nel 1964, 36% 
nel 1972), questa diminuzione ha avvantag 
giato soprattutto la classe media superiore 
(54% degli eletti nel 1972), e in misura 
minore la classe media (10% degli eletti 
nel 1972), rna per nulla gli strati sociali in 
feriori, che continuavano anche ad essere pri 
vati di rappresentanza nell'ambito del parla 
mento. II sentimento di esclusione percepito 
in questi ambienti non poteva che essere 
rafforzato dai leg ami di parentela esistenti 
fra i membri dell'establishment politico: nel 
la Iegislatura 1968-72, per esempio, il 43% 
dei deputati erano padri, figli, nipoti, cugini, 
fratelli 0 cognati di qualcuno che era state 
o che era deputato. Infine, e su tredici legi 
slature dal 1920, una sola volta e per meno 
di due anni una donna ha occupato un seg 
gio in parlamento, per sostituire il padre 
motto accidentalmente. 

La credibilita del parlamento in quanta 
organo rappresentativo della societe nel suo 

insieme era dun que compromessa fin da pri 
ma dell'inizio della guerra. L'urbanizzazio 
ne massiccia non trovava riscontro in un 
sistema elettorale in cui una buona parte 
degli abitanti effettivi di Beirut dovevano 
andare a votare nel villaggio d'origine anzi 
che nel luogo di residenza. La suddivisione 
geo-confessionale rendeva difficile l'elezione 
di un simpatizzante di sinistra, un comunista 
per esempio. II ruolo essenziale svolto daIle 
ricchezze del candidato e dalle sue relazioni 
familiari non contribuiva certo ad aurnentare 
il prestigio dell'istiruzione. 

Questa rappresentativita gia relativa do 
veva subire i contraccolpi ulteriori della 
guerra. Se in ambiente sunnita i deputati 
non hanno risentito particolarmente della 
militarizzazione del con£litto, non altrettan 
to si puo dire per gli altri grandi gruppi co 
munitari. Fra i cristiani, i deputati «indi 
pendenti» avevano scarsa influenza sulle 
masse galvanizzate e inquadrate dai capi del 
le milizie. Fra i drusi, la morte ha colto tre 
dei sei deputati, compresi due capi-clan fra 
i piii influenti (Kamal Jumblatt e Majid 
Arslan). In ambiente sciita, la scissione fra 
la cornunita e la sua rappresentanza parla 
mentare era la piii acuta: gli eletti del 1972 
potevano difficilmente essere identificati con 
una base galvanizzata dalle prediche del 
I'imam Musa Sadr (scomparso nel 1978) e 
divisa successivamente fra i suoi eredi. 

A cio bisogna aggiungere la scornparsa 
progress iva dei deputati (11 erano morti 
nell'ottobre 1984 senza essere stati sostitui 
til e non dei minori (Kamal Jumblatt, Pierre 
Gemayel, Sabri Harnde). 

La quasi unanirnita nell'appoggio agli ac 
cordi nati-morti del 17 maggie 1983 con 
Israele (che il presidente non ratifichera) e 
l'autorizzazione concessa a diversi governi di 
legiferare per decreto non hanno certo au 
mentato il Ioro prestigio. E per questo in 
sieme di ragioni che il gabinetto ha usurpa 
to al parlamento il ruolo' di rappresentanza 
nazionale. A meno che non vengano nomi 
nati deputati militanti ad ingrossare il nu 
mere dei parlamentari (principio adottato in 
occasione della conferenza di riconciliazione 
nazionale a Losanna), e evidente che il par 
lamento avra tendenza a rappresentare no 
tabili in declino e il gabinetto signori della 
guerra onnipotenti. Cio non facilita certo il 



compito di entrambi. Se dei capi di milizia 
entrano in parlamento, e con l'elezione di 
un « militante » alia testa del parlamento, 
e consentito sperare in un ritorno alia rego 
la pill classica e pill stabilizzante di una rap 
presentanza parlamentare di fronte ad un 
governo esecutivo, 

Fattori interni ed esterni 

Si impone a- questo punto una riflessione 
sull'autonomia 6 degli attori locali. Si op 
pongono a questa proposito due tesi: una 
pretende che la guerra sia la guerra del Li 
bano contro I'Olp, la Siria 0 Israele. In que 
sta prospettiva, gli attori locali si dividereb 
bero in «indipendentisti» e «collaborato 
ri ». La destra cristiana ha di frequente ac 
cusato la sinistra e le milizie musulmane di 
essere agenti dell'Olp, della Siria, della Li 
bia 0 del «comunismo internazionale». AI 
contrario, le milizie cristiane sana state spes 
so accusate di essere semplici strumenti di 
Israele 0 della Cia. 

Meno di frequente, si e sviluppata una 
tesi opposta: la guerra e essenzialmente una 
guerra civile. Gli attori locali sono di con 
seguenza autonomi anche se si assicurano 
I'appoggio di questa 0 quel paese straniero. 
Questo appoggio e certo condizionante rna 
non trasforma per questa tali gruppi con 
fessionali, saldati da una forte asabivva, in 
semplici agenti dello straniero. Poid~~ i 10- 
ro rivali e nemici sana libanesi, il loro ruolo 
nel giuoco regionale 0 internazionale e limi 
tato e finanche involontario: I 'obiettivo in 
fatti non e di rafforzare la Siria 0 di aiutare 
Israele rna di conservare 0 di conquistare il 
potere in Libano. 

I sostenitori della prima tesi enumerano 
i trasferimenti di denaro, Ie consegne di ar 
mi, l'appoggio politico a vantaggio delle va 
rie milizie locali e insistono sugli innurnere 
voli interventi militari diretti delle potenze 
straniere (Olp, Siria, Libia, Iraq, Israele, 
Stati Uniti, Onu, ecc.). I sostenitori della 
tesi dell'autonomia ricordano invece che le 
varie milizie locali hanno potu to godere di 
alleanze esterne rnolteplici e contraddittorie 
allo scopo di condurre a termine il loro pro 
gramma essenzialmente interno, che le Fa 
langi hanno sollecitato, quanta Jumblatt, 

tappoggro oel Slnalll V U'-6U .~.u~ .. " .. _, _ 
ogni specie di alieanza e ed e stata possibile 
con ogni specie di at tori locali. 

Di fronte a queste due tesi contradditto 
rie, puo essere utile osservare che: 1) I'auto 
nomia degli attori locali varia da un gruppo 
all'altro. I grandi movimenti populisti (Arnal 
sciita, Psp druso, Falangi cristiane) sono evi 
dentemente pill autonomi sia nella definizio 
ne che nella realizzazione della loro strate 
gia dei piccoli gruppi di quartiere 0 dei par 
titi pill piccoli manipolati dall'estero. Pos 
sana tuttavia esistere piccoli gruppi, cristia 
ni 0 musulmani, molto attenti alia propria 
indipendenza. Questa preoccupazione ne li 
mita e i mezzi e l'influenza. La dipendenza 
puo allora costituirsi nei confronti di un 
grande gruppo militate-politico locale che li 
protegge (Al-Fatah prima del 1982, Amal 
o Psp oggi, le Falangi in ambiente cristia 
no); 2) la guerra del Libano e particolar 
mente costosa: diverse milizie dispongono 
di arsenali che farebbero invidia a Stati so 
vrani e non dei pill piccoli: carri armati, can 
noni, contraerea. La dipendenza dei gruppi 
militari nei confronti delle fonti di finan 
ziamento (visto che con il denaro e abba 
stanza facile procurarsi ogni genere di armi 
in Medio Oriente) e reale. L'autonomia de 
cisionale dipende COS! largamente dalla ca 
pacita di questi gruppi a trovare finanzia 
menti nell 'ambito stesso delle cornunita che 
essi pretendono di rappresentare; 3) la po 
tenza militare fisica si e rivelata tuttavia piii 
effettiva del semplice finanziamento. L'Olp 
(prima del 1982), la Siria e Israele hanno 
sempre avuto sugli at tori locali maggiore 
influenza di chi Ii appoggiava, politicamen 
te e finanziariamente, da lontano: Iraq, Li 
bia, Stati Uniti. La Libia ha investito molto 
senza risultati reali; questa esempio mostra 
il semplicismo estremo della tesi degli 
« agenti ». E tuttavia chiaro che gruppi mili 
tari quasi professionali (considerati la man 
canza di supporto ideologico e i grandi rnez 
zi richiesti) sono pill dipendenti dei gruppi 
politici. L'esernpio dell'Armata del Libano 
arabo (Ala) e dell'Armata del Libano del 
Sud (AIs) e molto chiaro: l'una legata a 
gruppi siro-palestinesi, I 'altra a Israele. 

E bene comunque sottolineare che Ie 
guerre civili di questo paese sono state in 
genere accompagnate da interventi esterni. 
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Uno storico libanese 7 ha studiato otto casi 
precisi, il primo nel 177 3 e I 'ultimo in atto 
dal 1975. A quattro riprese, delle potenze 
straniere sono intervenute senza che ci sia 
stata lotta interna. In un altro caso, l'in 
tervento esterno ha preceduto una guerra 
civile (1831-41). Negli ultimi tre casi, e i 
pill importanti (1860, 1958, 1975), l'inter 
vento esterno e stato successivo a lotte in 
terne. Questa classificazione e utile, tuttavia 
essa ignora forse il fatto che gli attori loca 
li, dal 1840 e dopo l'intensificarsi degli in 
terventi esterni, hanno sempre potu to con 
tare su di un aiuto esterno una volta messo 
in mota il meccanismo della guerra civile. 
Cio non impedisce che siano anzitutto i li 
banesi che combattono fra di loro e si auto 
distruggono. 

Due aspetti sono fondamentali: gli atto 
ri locali, in particolare quelli confessionali, 
sono spinti da una volonta propria, da stra 
tegie secolari, da una lotta per il potere mol 
to radicata, da ricordi antichi rna sempre 
vivi. I grandi movimenti confessionali che 
si distruggono fra loro non sono creazioni 
straniere: hanno la loro propria storia loca 
le, una base sociale distinta e dei combat 
tenti pronti a morire per difendere i loro 
programmi. Ma per avere la meglio in que 
sta lotta sanguinosa, nessun gruppo libanese 
potra mai accontentarsi delle proprie forze. 
Pill si sentira debole, pill contera sull'ap 
poggio esterno. In una parte del mondo in 
cui le forze regionali sono potenti e in cui 
le superpotenze hanno interessi sicuri e 
spesso vitali, gli attori locali di questa guer 
ra sembrano impegnati in un lento processo 
di dipendenza. Pill la guerra dura, pill sern 
brano lillipuziani. Pill la guerra dura, pill 
perdono la propria autonomia e pill spoglia 
no il paese del suo residuo fugace di indi 
pendenza. 

Note 

I Lucien Pye, Politics, Personality and National 
Building: Burma's Search for Identity, New Ha 
ven, Yale University Press, 1962, p. 63. 

2 Erich Fromm, The Fear of Freedom, Londra, 
Routledge and Kegan Paul, 1960, p. 29. 

3 Ibidem, p. 177. 
4 Claude Dubar et Salim Nasr, Les classes so 

dales au Liban, Parigi, Fondation nationale des 
sciences politiques, 1976, p. 329. 

S Capovolgimento confermato dalla sconfitta di 
Kamel el-As'ad nell'elezione alia presidenza della 
Camera (17 ottobre 1984) dopo un regno quasi 
ininterrotto di quattordici anni. II successore e 
Hussein al-Husseini, uno dei primi alIeati politici 
dell'imam Musa Sadr. 

6 Per maggiori precisazioni, V. Antoine Nasri 
Messarra, La structure sociale du Parlement liba 
nais, Beirut, Universirs libanese, 1977. 

7 Marwan R. Buheiry, Interventions et guerres 
internes dam l'bistoire moderne du Liban: 1770· 
1982, dattiloscritto. 

T raduzione dal [rancese di Anna Haussmann 

Economie et humanisme 
n. 281 [anvler-Ievrier 1985 

D~BLOOUER LE PROCESSUS DE LA CONNAIS 
SANCE, UNA N~CESSm POUR PENSER LA 
MUTATION ACTUELLE 

Le • seuil de tolerance " un problems de scien 
ces et/ou de conscience, O. Brachet. L'enseigne 
ment de I'histoire en butte au problems des va 
leurs, J. Peyrot. Discours scientifique et parole 
poetlque, deux types de communication, D. Pee 
coud. Le miroir trompeur du • modele. d'horno 
geneisation culture lie de la societe, A. Sayad. 
Le modele necessaire en analyse economique, 
H. De France. Pour changer nos modeles, une 
autre conception de l'echanqe, F. Plassard. l.'exl 
gence d'ecrlture en econornle pour exprimer 
tous les effets de sens, S. Douai/ler. l.lberer la 
creatlvlte economique, qui emerge sous l'empl 
re de la necesslte. H. Puel. Sciences contempo 
raines et architecture: vers l'ernerqence d'une 
logique de la creation, J. L. Herbert y. Perret, La 
logique de la creation. 

DES FAITS DES TENDANCES 

Le Cocom: structure de concertation ou instru 
ment de pression de I'administration Reagan?, 
N. Simon. Des rapports recernrnent publles tral 
tent de !'insertion professionnelle et sociale de 
la jeunesse, F. Meylan. 

14 rue Antoine Dumont - 69372 Lyon Cedex 08 
CCP Lyon 1529-16 L 


	Scan2
	Scan



