
.. Estate rissosa 

A Ci sono voluti quasi settanta gior· 
W ni perché 1'8' legislatura riuscis
~c a partorire un governo in grado di 
dare il cambio al dimissionario gabi
netto Andreotti il quale. a sua volta, 
ha occupato - più o meno indebita· 
mente - il potere per oltre sette me
si. Se non avesse bussato alla porta 
il generale Ferragosto b rissa e l'oc
cupazione indebita sarebbero probabil
mente durar~ ancora. 

La sordida avarizia con la quale il 
gruppo dirigente dc ha amministrato 
- almeno nel dopo Moro - i suoi 
rapporti col maggiore partito di sinj
stra sta alle origini degli avvenimen
ti degli ultimi mesi. A Piazza del Gesù 
hanno creduto di poter ripetere nei 
confronti del PCI l'operazione - det
ta marcia di avvicinamento al pote· 
re - che nei decenni trascorsi pro
curò buoni frutti per la DC a carico 
di rutti i partiti alleati: una progres
siva riduzione di peso politico cui cor
rispondevano dosi sempre maggiori di 
conformismo nei confronti del partito 
di maggioranza relativa. 

L'operazione stavolta non è riusci
ta, il risultato elettorale non ha spo· 
stato i termini generali del rapporto 
di forze e ha dato magari ai minori l' 
euforia di una boccata d'ossigeno. So
no qui le motivazioni della rissa 
alla quale per otto settimane abbiamo 
assistito. Dopo aver messo fuori gio· 
co il PCI con il suo no, la Demo
crazia Cristiana si è trovata di fronte 
ai veti che le sono venuti dalla rin
novata posizione determinante del PSI 
e dal gioco dei veti incrociati dei mi
nori, gelosi della propria (non in ogni 
cosa raccomandabile) identità, e deci
si a farla valere molto al di sopra de
gli interessi j.!enerali del paese e in 
ogni ·cosa molto più di quanto non 
componi lo specifico peso elettorale di 
ciascuno di essi. 

Può darsi che alcuni osservatori ab
biano creduto di aver assistito ad una 
grande battaglia politica. Non è que
sta l'opinione di chi scrive e credo 
che (magari 'per motivi diversi) ~a 
maggioranza degli italiani concordinc 
con la mia. In realtà abbiamo assisti. 
to ad una contesa e in alcuni casi ad 
una rissa dietro la quale è affiorato in 
maniera del tutto insufficiente - net 
commenti di gran parte della stampa 
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di Luigi Anderlini 

Cossìga 

- il significato del vero scontro in 
atto: il lungo braccio di ferro che il 
PCI ha ing:lggiato dal dicembre scor
so con la Democrazia Cristiana, che è 
poi il segno più evidente dello scon
tro di classe in atto nel paese. 

* * * 
Non che le altre cose non contino. 

Contano certamente la rissosità e l'ap
petito dei minori con i quali la DC si 
trova a dover fare i conti ogni volta 
che il suo gruppo dirigente si chiude 
in una visione angusta degli sviluppi 
della lotta politica in Italia. Contano al 
punto da provocare, oltre che il pro
lungarsi delJa crisi, una generale de
gradazione della immagine stessa delJa 
lotta politica, un appannamento ulte· 
riore del prestigio e della capacità rap
presentativa delJe istituzioni. 

Conta certamente la posizione anta
gonistica che è venuta sviluppando il 
PSI e la sua rivendicazione di centra
lità. A proposito della quale convie
ne osservare che essa non può ridursi 
alla sola rivendicazione della presiden
za del consiglio e non può collocarsi 
nel quadro di un rapporto bi-univoco 
tra DC e PSI. Non del solo titolare di 
Palazzo Chigi si tratta ma di una Po· 
litica generale di rinnovamento del pae
se da condurre avanti con il concorso 
di tutte le forze della sinistra italia
na. Ouanto al ruolo di centralità che 
il PSI rivendica c'è da osservare che 

centrale il PSI è o diventa nella mi
sura in cui fa appello o riconosce di
gnità di governo alle forze che si tro
vano alla sua sinistra così come con la 
preposta Craxi ha fatto per le forze 
che si collocano alla sua destra. Sap
piamo che l'operazione n~in è facile 
né può essere incl ,J r . Quanto però 
acquisterebbe in d1bilità la cosid
detta centralità socialista e la stessa 
richiesta di una presenza socialista a 
Palazzo Chigi se essa si collocasse chia
ramente ed esplicitamente lungo gli 
sviluppi di una rinnovata politica uni
taria che vedesse partecipi del gover
no del paese tutte le forze politiche re
~ponsabili? E Dio sa (per dirla con 
Breznev} se ce n'è bisogno in un mo
mento in cui gli stessi aggettivi che 
siamo venuti via via adoperando ri
schiano di apparire insufficienti a in
dicare la gravità dei problemi che ab
biamo di fronte. 

Solo se la posizione socialista si svi
lupperà nei prossimi mesi come un im
pegno serio a rimuovere i veti della 
DC e come una proposta che raccol
ga le spinte unitarie che vengono dal 
paese, essa potrà sfuggire alla nuova 
trappola che la destra dello scudo-cro
ciato sta preparando: queJ\a di un rin
novato centro-sinistra con lo zucche
rino di una temporanea presenza socia
lista a Palazzo Chigi. 

C'è da aggiungere che questa appa
re anche come l'unica via capace di re
cuperare alla politica e alle istituzioni 
della repubblica quel tanto di Italia 
sommersa che i sociologi e gli studio
si, non meno dei politici attenti, sono 
venuti scoprendo. Un 'Italia che pro
duce ma non alla luce del sole e non 
nel rispetto delle regole (fiscali, sinda
cali. contributive) del produrre. Un'Ita
lia che è ricca di inventiva ma anche 
di imorovvisazione e di avventurismo; 
un 'I calia che a fianco della sicurezza 
che deriva da un impiego statale I an
che se talvolta mal retribuito). fa i 
soldi inventando mestieri incredibili e 
lucrosi; un'Italia che lascia disoccupa
ti quasi un milione di giovani e che 
adopera mano d'opera proveniente dal 
Terzo mondo per molte centinaia di 
migliaia di unità. E' in queste crepe 
che si annidano i pericoli m:lggiori per 
la repubblica: è dalla vitalità che que
ste cose - per altri versi - dimo· -



Estate rissosa 

'strano che si possono trarre speranze 
per l'avvenire. 

* * * 
Tra le cose che certamente contano 

(nel senso che si diceva dianzi) c'è an
che il governo. Espressione frastaglia
ta delle risse e degli scontri che lo han
no preceduto, con sulle spalle il fiato 
rovente del solleone, il governo Cos
siga non è poi il peggiore dei governi 
che la repubblica abbia avuto. E' un 
po' meno felice e lineare della propo
sta Pandolfi, è appesantito dalla pre
senza di una delegazione socialdemo
cratica che - almeno in Nicolazzi e 
Preti - esprime quanto di peggio 
possa dare oggi il mondo politico ita
liano. Ha nelle sue ali modeste il piom
bo della destra democristiana più re
triva (Scalia) e più proterva (Bisaglia). 
Ma ha anche alcuni galantuomini che 
molti di noi avrebbero visto bene in 
governi di unità nazionale come Mas
simo Severo Giannini; ha un « quadri
latero » di economisti di valore (Lom
bardini, Pandolfi, Andreatta, Reviglio) 
alcuni dei quali hanno la nostra stima 
e la nostra amicizia non solo personali. 

E tuttavia, malgrado tutto, malgra
do la stessa buona volontà di Cossiga, 
il primo governo della legislatura non 
ci convince. Gli mancano i requisiti 
fondamentali che un governo deve ave
re in momenti come questi, in un pae
se come il nostro: la limpidità delle 
sue origini politiche, la chiarezza del
le motivazioni (non ferragostane) che 
lo hanno fatto sorgere, l'ampiezza dei 
consensi, nel Parlamento e nel paese, 
necessarie a dare avvio all'opera di ri
sanamento e di rinnovamento. Si tro
verà, questo governo, a galleggiare so
pra una situazione al cui fondo ci so
no le tensioni e il braccio di ferro di 
cui abbiamo parlato. Auguriamogli che 
non gli capiti qualche incidente che lo 
coinvolga in situazioni pericolose per 
runi. 

Intanto. proprio per sottolineare la 
funzione di ponte verso .1!tre soluzioni, 
per metterne in evidenza . vera natu
ra e per richiamare l'au done degli 
italiani alla necessità di pr.·parare nuo
vi sbocchi, sarà bene che da sinistra 
gli si voti contro, serenamente senza 
acredine ma anche senza affann{ e sen
za preoccupazioni. 

L. A. 
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Finalmente il governo di tregua ma ... 

E' finita la vacanza 
dei partiti 
E' da quasi otto mesi che i partiti non si confrontano 
sulle cose. Col nuovo governo si potrà cominciare 
a vedere cosa è successo il 3 giugno: 
sarà una vera cartina di tornasole. Qualcosa 
intanto è già accaduto: è finito il moroteismo. 
La brutalità della Dc, ma anche di Craxi, Longo e altri. 
La sorpresa Zanone. Il travaglio repubblicano: 
Biasini contrattacca e resta. La silenziosa 
opera della « corrente » dei mediatori 
perché nella Dc non vincesse nessuno. 

di Italo Avellino 

A Francesco Cossiga al momento di 
W ricevere l'incarico ha cercato di 
difendersi dalle inevitabili definizioni 
della formula del governo che si accin
geva a fare. Però mai governo ne ha 
avute tante e apparentemente contra
stanti: monocolore macchiato (dalla 
presenza di liberali e socialdemocrati
ci); monocolore frastagl1ato (da social
democratici, liberali e tecnici); tricolo
re bianco (DC-PSDI-PLI ma non di 
coalizione); tripartito diverso (dal pre
cedente l)C-PSDI-PRI); governo plu
ralista (secondo Pietro Longo); J!.Over
no di tregua (nella valutazione di tut
ti). A questo elenco di formule ne vo
gliamo aggiungere una: sarà un gover
no di chiarimento. Ma non nel senso di 
decantazione come hanno auspicato un 
po' tutti. Sarà un governo che costrin
gerà i partiti a pronunciarsi sulle co
se, finalmente, per dirci come sono 
realmente usciti d~l voto del 3 giugno: 
dal MSI al PDUP, passando per la 
DC e il PCI. 

Infatti, sono circa otto mesi che i 
partiti, tutti i partiti, non si misurano, 
non prendono posizioni palesi e ine
quivocabili sui grandi remi e su que
stioni rilevanti di politica sociale e di 
economia. Come direbbe un commen
tatore di foot-ball, i partiti da otto 
mesi latitano rutti a centro campo, non 
facendo capire dove intendono spedi
re il pallone, quale è la loro strategia. 
La sospirata composizione del gover
no costringerà, da adesso, tutti i par
titi a pronunciarsi sugli atti del go
verno; e dai fatti si capirà qual è la 

strategia vera di questo e quel partito, 
quali le convergenze reali e quali le 
contrapposizioni al di là dell'attuale 
configurazione parlamentare fra mag
gioranza che non è tale, e opposizione 
che tuttora non è di alternativa. 

Per quanto paradossale possa sem
hra re la lunga vacanza di governo (da 
aprile formalmente, da dicembre 1978 
sostanzialmente) ba consentito ai par
titi di mantenersi, generalmente, in 
ambiguità di posizione e di prospetti
va. Ambiguità e incertezze che salte
ranno con l'obbligo di esprimersi col 
voto sulle cose in Parlamento. Nella 
progressiva imitazione della american 
way of life anche in Italia, come ne
gli Stati Uniti, la politica si fa sem
pre più nel Palazzo e sempre meno 
sulle piazze, tranne che nei momenti 
elettorali quando i cittadini devono e
sprimere le loro opzioni politiche nel
l'ambito rigoroso del sistema (con le 
presidenziali negli USA, con le legi
slative in Italia) o quando c'è da eleg
gere lo sceriffo o la giunta locale. E 
come negli USA gli scontri politici av
ven$ono sempre più fra lobbies eco
nomiche che fra modelli di società. In 
questo quadro istituzionale, a prescin
dere dall'apprezzamento o meno, de
terminante per valutare i reali atteg
giamenti dei partiti è la vita e l'atti
vità del Palazzo che, dopo tanti mesi 
di stasi, riprende. Per cui quello di 
Cossiga sarà, comunque, un governo di 
chiarimento dove si vedrà a cosa cor
risponde la formula « o al governo o 
all'opposizione» del PCI ; che cos'è 
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veramentt! l'alternanza di Craxi: se, 
cioè, puro ricambio di uomini al potere 
o se invece modello di società diversa; 
e dove sta andando la DC, se cioè è 
ancora sulla terza L'ia tracciata da Mo
ro o se ha invece cambiato strada, svol
tando a destra. E come capire tutto 
ciò se non -;ul concreto? 

Questa è, a nostro avviso, l'impor
tanza preminente del governo Cossiga, 
un governo cartina di tornasole ( anco
ra una definizione!) che dirà molto di 
più dei congressi svolti o da fare, de
gli scontri nelle direzioni, delle beghe 
e dei veti. Mentre siamo in attesa che 
Cossiga, indirettamente, ci faccia ca
pire cos'è veramente successo il } giu
gno, qualcosa è accaduto di sufficien
temente rilevante nei partiti che in una 
certa misura sono stati i protagonisti, 
non sempre positivi, della tormentata 
crisi di governo le cui tappe sono sta
te Andreotti, Craxi, Forlani, Pandolfi 
e in ultimo Cossiga. Socialdemocratici, 
socialisti, repubblicani e democristiani 
hanno giocato duro. Con una brutalità 
inconsueta dopo 15 anni circa dì sot· 
tigliezze morotee che avevano fatto 
scuola anche fuori della DC. Più ele
gante, occorre ammettere, il PLI che 
fermamente deciso a tornare al go
verno c'è riuscito quasi facendosi pre
gare di prestare a Cossiga il « tecni
co• Valitutti e l'on . Altissimo. 

Se ci fossero ancora dubbi che è 
tramontato il moroteismo, basti guar
dare alla brutalità con cui ha par
lato la DC della « banda dei quattro ,. 
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{pochissimo morotea in verità), Craxi 
(ma lo si sapeva), Biasini (che ha rive
lato una grinta che ha sconcertato 
perfino i giovani leoni repubblicani ), 
Pietro Longo (un po' la rivelazione 
della crisi), e Zanone la cui semplicità 
era tutt'altro che insipienza. C'è sta
to un mutamento nel linguaggio poli
tico che dimostra già un cambiamento 
molto importante nella vita politica ita
liana. Dal fioretto si è passati alla scia
bola. 

Nella DC si sono avute le avvisaglie 
congressuali con due schieramenti mol
to precisi: uno che fa riferimento a 
Zac, e un altro a cui Forlani, col gran 
rifiuto, si è proposto come leader. Fra 
queste due posizioni contrapposte una 
te.rza area composita, ma quantitativa
mente superiore, che con grande di
screzione ha manovrato affinché né I' 
uno né l'altro prevalessero. Uno dei 
motivi per cui è caduto Pandolfi è 
anche la contrarietà da parte dei prin· 
cioali maggiorenti della DC alla ven
tilata iootesi che a fare il sottose~re
tario alla presidenza del consiglio fos· 
se un uomo della « banda dei quattro» 
di Zac. « Quando si è saputo che ac
cimto all'in11ocuo Pandolfi dove1Ja an
dare un uomo della banda dei qual/ro 
- ci dice un noto esponente della DC 
- sono partiti tali e tanti siluri che 
a11che senza il bisticcio fra repubbli
cani e liberali, Pandolfi sarebbe cadu
to lo stesso ». Insomma, nessuno do
veva stravincere. E la scelta di Cossi
ga, basista più di nome che di fatto, 
si inquadra nella silenziosa operazio-

Longo e 
Zanone 

ne che durante la crisi ha portato a 
buon fine il gruppo di centro del
la DC. 

Chi sono costoro che si accingono a 
fare da mediatori fra i due schieramen
ti contrapposti al congresso? E' pre
sto per una identificazione esatta, ma 
indubbiamente fra questi c'è Andreot
ti che ha approfittato della crisi per 
riaprire i rapporti diplomatici con 
Craxi. Un altro moderatore è stato 
Flaminio Piccoli che pur avendo con
crete possibilità di andare a Palazzo 
Chigi si è tenuto lontano dalla dispu· 
ta ed è stato di una discrezione totale: 
sarà il grande mediatore del XIV Con
gresso democristiano? Infine c'è Do
nat Cattin che ha tenuto al coperto i 
cavalleggeri di Forze Nuove, lancian
doli in brevi cariche di disturbo a scia
bola spianata ma di piatto quando i 
reparti di assalto di Zac, manovrati dal 
silenziosissimo on. Salvi, stavano per 
travolgere gli avversari palesi del se
gretario democristiano. Sempre nella 
DC, l'ascesa di Cossiga dovrebbe ave
re conseguenze nella sinistra di Base 
dove « Albertino » Marcora pare inten
zionato a riprendere in mano la cor
rente con l'aiuto di Giovanni Galloni, 
entrambi poco soddisfatti degli estre
mismi emersi durante la crisi in quel
la che si vuole « la sinistra intellettua
le » per distinguersi dalla « sinistra 
rozza » di Donat Cattin. 

La crisi di governo ha rivelato nel
la sua ampiezza il travaglio del PR 1 
dopo la scomparsa di Ugo La Malfa -3 



Finalmente 
il governo di tregua 
ma ... 

Si sapeva che sarebbe stata una suc
cessione difficile. Si sapeva che più 
d'uno ambiva sostituire il « buon » 
Biasini. Ma la sorpresa l'ha data pro
prio Oddo Biasini che attaccato, spes
so alle spalle, ha finito per diventare 
lui l'attaccante costringendo gli altri 
sulla difensiva. Pressaro dai giovani 
leoni da una parte e dai ministeriali 
dall'altra, Biasini dopo la caduta di 
Pandolfi ha messo a nudo le contrad
dizioni delle opposizioni interne, fa
cendo apparire che sia quanti erano i 
più intransigenti contro i liberali che 
quanti invece erano più disoonibili, 
avevano in comune una sola finalità: 
restare al governo. Ma per quale pro
spettiva, con quale strategia? E su 
questo terreno Biasini ha sconfitto 
quanti volevano spedirlo in Romagna. 

Fuori dal governo, proporrà Biasini 
in una tumultuosa direzione che co
stringerà gli incetti a sostenerlo, per 
ridefinire la strategia del PRI. Biasini 
è rimasto molto s~lo nel difendere la 
politica di solidarietà nazionale: 
« Senza alcun sostegno morale - ci 
dirà Biasini - neanche esterno da par
te di chi dovrebbe esserne il più inte
ressato». Biasini resta, dunque, per 
la politica di solidarietà ma con una 
precisazione: che può realizzarsi anche 
con un presidente del consiglio socia
lista. E nessuno dei suoi aspiranti suc
cessori ha saputo dire meglio o pro
porre diversa strategia. 

Per concludere, due parole sul ritor
no dei liberali al governo. « Dopo tan
tt anni - ci dice l'on. Biondi - siamo 
usctti dal ghetto. Torniamo a fare po
l1t1ca. La novità del 3 ?,iugno siamo 
noi ». Insomma, da Biasini a Longo, 
a Zanone, nessuno vuol più fare l'asca· 
ro della DC. Ma nemmeno l'utile idio
ta del PSI. Altrimenti Cossiga avrebbe 
fatto un monocolore. Non ha potuto 
farlo. Qualcosa vorrà pur dire. 

I. A. 
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Vanità il tuo nome 
... e ... 

Il principe di T alleyrand, Chartes 
Maurice, passò in posizioni di primo 
piano i cinquant'anni della rivoluzio
ne francese, dell'impero, della restau· 
razione, della monarchia di foglio e 
dispose che le sue memorie fossero 
pubblicate non prima di trent'anni dal
la morte, poi diventati oltre cinquan
ta. L'onorevole Signorile, Claudio, ha 
passato nella posizione di vicesegreta
rio del PSI i quindici giorni del falli
to incarico a Bettino Craxi di formare 
il nuovo governo, e ha pubblicato il 
suo diario sette giorni dopo l'evento 
Il principe di T alleyrand iniziò le me
morie declinando i suoi dati anagra
fici, lui che prove11iva da una famiglia 
di cui Luigi XVIII disse che solo la 
sorte non ne aveva fatto la casa re
gnante di Francia, e l'onorevole Signo
rile inizia il suo diario rimpiangendo 
di non aver potuto addentare tm'otti
ma ombrina, pescata la sera prima a 
bordo della paranza Santa Barbara in 
quel di Castro, nel Salento. Le propor
zioni, come si vede, sono rispettate. 
Ciò non toglie che la pubblicazione 
del diario di Signorile fatta dall' 
« Espresso » del 5 agosto sia stata un 
colpo giornalistico, ma per un motivo 
particolare. Essa infatti non accredi
ta certo l'autore del diario. Questo, 
pur politicamente grave per i motivi 
che diremo, è soprattutto un documen
to vanesio, di una stupefacente vanità. 
Sembra che, nei quindici giorni di fuo
co del PSI, tutto sia ruotato intorno 
al vicesegretario socialista: organi di
rettivi del partito, dirigenti degli altri 
partiti, presidente del consiglio dimis
sionario e ministri, fl,randi managers 
pubblici e privati: « Ho affidato a ti
zio il ruolo di nostro ambasciatore nel 
mondo del credito e a Cazo il compito 
di sondare gli umori dei magistrati che 
contano ». E poi « so questo », « so 
quello », Tizio, Caio e Sempronzo 
«stanno facendo un buon lavoro», /i· 
no all'ultima gaffe: « Pertini (che nel 
diarzo è anche "Sandro") è mnlto 

irritato, come noi, per l'atteggiamento 
dc. Anche lui è convinto che il tenta
tativo deve proseguire e che bisogna 
dare una risposta a Zac ». Ecco un 
vicesegretario di partito al quale il pre
sidente della repubblica dovrà evitare, 
d'ora in poi, di confidare i propri ri
posti pensieri. 

Ma c'è un aspetto della pubblica
zione, e del diario, politicamente gra
ve. Ed è l'ansia del PSI, manifestata 
nel racconto del vicesegretario, di con
sultare americani e sovietici, il Vati
cano e la Confindustria, l'alta finanza 
e i grandi corpi separati dello Stato 
(cioè quelli <<a dispetto » dei quali e 
non certo « con » i quali un partito so
cialista potrebbe assumere l'effettiva 
direzione del governo) per sapere che 
cosa tutti costoro pensassero di una 
presidenza del consiglio socialista, se 
lo consideravano un evento positivo o 
negativo, un fatto buono o cattivo, 
un'ipotesi bene accetta o avversata. Se 
le cose fossero realmente andate così, 
quale immagine ne uscirebbe del gran
de, vecchio, indomabile, partito so
cialista? Proprio un anno fa, il nuovo 
gruppo dirigente di quel partito sca
tenava la bagarre sulla questione del
l'autonomia socialista. Ma di cosa è 
mai fatta questa autonomia, se tm in
carico di formare il governo, che tut
tavia Craxi e l'intera direzione socia
lista hanno svolto con [!.rande accor
tezza, comporta una così incomposta 
agitazione per sapere cosa ne pensino, 
si noti la finezza, « i magistrati che 
contano »? E poi, diciamolo in con
fidenza: può anche essere che le co
se vadano così: ma spiattellarlo sen
za il benché minimo riserbo e la ben
ché minima discrezione, tanto per far 
sapere di avere in America un ami
co che può sondare su due piedi « gli 
umori degli assistenti di Carter » non 
essendo sufficiente un « colloquio a 
quattr'occhi » con l'ambasciatore ame
ricano, ebbene, tutto ciò è poco se
rio prima ancora che poco politico. 

E B. 
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Petrolio Una soluzione 
ali' italiana 

A ()uesta vicenda icalia~a del pet~o: 
W lio ha assunto aspem drammauc1 
o;: grorreschi insieme. Adesso che si è 
chiuso il primo capitolo con l'aumen
to della benzina e col pasticciaccio brut
to del gasolio, possiamo fare alcuni 
commenti, cominciando col ricostruire 
la vicenda per sommi capi. L'Italia 
dipendeva dall'Iran per iJ 14-15 per 
cento delle sue importazioni di 0 reg
g10. L'Iran non era soltanto uno dei 
nostri più grossi fornitori: conduceva 
anche una politica dei prezzi assai mo
derata. Venuto improvvisamente a 
mancare turro il suo greggio ed emer
se le prime avvisaglie che le ripercus
sioni sui prezzi mondiali del petrolio 
sarebbero state molto pesanti, anche 
perché i paesi OPEC da tempo morde
vano iJ freno, occorreva subito elabo
rare una strategia di difesa. L'esigenza 
diventò pressante, quando il regime di 
Khomeini riprese le esportazioni ma in 
quantitativi ridotti, a prezzi fortemente 
maggiorati, disdicendo i vecchi contratti 
(; assumendo un atteggiamento aggres
sivo nei confronti dei paesi occidentali 
consumatori. La crisi iraniana fu il clas
sico cacio sui maccheroni per i paesi 
OPEC schierati nel gruoPO dei « fal
chi ». M:tnovrando sull'offerta e sui 
prezzi del greggio, isolatamente e in
sieme, impressero una svolta alla oo
litica petrolifera che si rivelò subito 
duratura. La svolta comoortava da par
te dei venditori la totale appropriazio
ne del mercato che dopo la breve an
che se drammatica crisi del Kiopur 
era tornato nelle mani dei consumato
ri. e l'instaurazione di una dura poli
tica di controllo dell'offerta, a salva
guardia di un più conveniente rapporto 
di scambio del petrolio. 

Sulla crisi iraniana e sulle conse
guenti reazioni degli altri paesi pro
duttori, si innestò la specula7ione del
le grandi compagnie petrolifere. La lo
ro multinazionalità le metteva in una 
pQs1z1one ancor più dominante di 
quella dci paesi produttori: l'insostitui
bile funzione intermedia esercitata e 
la massiccia presenza operativa in di
versi mercati n:izionali, le collocavano 
in condizioni ideali per amplificare e 
diversificare la manovra dell'offerta e 
rendere massimi i guadagni consentiti 
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dalla loro azione fortemente cartelliz
zata. Di queste condizioni hanno lar
ghissimamente approfittato e continua
no ad approfittare, accumulando scan
dalosi profitti « piovuti dal cielo », co
me li ha chiamati Carter. 

E veniamo all'Icalia. Due governi 
e in particolare quattro uomini politi
ci si son trovati a dover fare i conti 
con questa situazione che di mano in 
mano diventava semorc più gri>ve: i 
due ulcimi governi diretti da Andreot· 
u e lo stesso Andreotti quale presi
dente del consiglio, con i tre ministri 
dell'Industria Carlo Donat-Cattin, Ro
mano Prodi e Franco Nicolazzi, che si 
sono succeduti nel ruolo Essi dispo
nevano di tutti gli elementi per cono
scere e deliberare in tempo. Sapevano 
o dovevano sapere perfettamente con 
quali caratteri si presentava la nuova 
crisi petrolifera, quali effetti ne sareb
bero conseguiti o potuti conseguire per 
un paese come l'Italia, seconda solo al 
Giappone nella graduatoria dei paesi 
industrializzati per dipendenza dall'e
stero di fonti energetiche primarie. Sa
pevano o dovevano sapere che, dopo 
la crisi del Kippur, niente era stato 
preparato per fronteggiare nuove even
tualità del genere e che le conclusioni 
del lungo dibattito parlamentare sul
la situazione e sul piano energetico 
erano rimaste sulla carta. Sapevano o 
dovevano sapere che, a differenza de
uli altri paesi industrializzati, dispone
~amo di una pubblica amministrazione 
sfasciata in tutti i suoi servizi e sfa
sciatissima in quelli preposti all'attua
zione di una qualunque politica ener
oetica. Sapevano o dovevano sapere, 
fnfine. che a tutto si può fare l'abitu
dine o trovare i surrogati, ma non alla 
scarsità e all'alto costo dell'energia. 
IP. queste condizioni, l'abbiamo già 
detto. bisognava darsi da fare subito. 
E bisognava intervenire. ~ui consumi: 
sui prezzi, sugli approvv1g1on~mentt d1 
greggio, sull'accelerazoine d1 ~uovc: 
centrali convenzionali e nucleari, sui 
controlli delle compagnie, sull'attrez
zatura dell'amministrazione per ogni 
nuova evenienza, a cominciare dal ra
ziom1mento, sul potenziamento dell'en
te di Stato, sui rapporti internazionali 
con i paesi produttori, con i paesi con-

sumatori e con le relative organizza
z10ni. Ma, di tutto questo, i due go
verni e i quattro uomini politici non 
hanno fatto niente di niente. 

E' strabiliante l'infingardia di An
dreotti. Durante tutto il primo atto 
della presence vicenda petrolifera, è 
stato totalmente assente. In nessun al
tro paese s'è visto un primo ministro 
altrettanto indifferente al pur dram
matico problema dell'energia. La crisi 
politica cominciata con i primi dell' 
anno non è una giustificazione, sia per
ché la questione petrolifera era già 
scoppiata da tempo, sia perché un pro
blema cosl grave esigeva e consentiva 
che un governo in crisi chiamasse i 
partiti della vecchia maggioranza di so
lidarietà democratica a consulto e ne 
ottenesse l'assenso alle urgenti decisio
ni politiche, legislative, amministrati
ve e finanziarie, da adottare. Il pre
mier italiano ha assistito senza battere 
ciglio al bugiardo impegno di risnar
miare il cinque per cento dei consumi 
petroliferi, assunto e poi ribadito di
nanzi all'Agenzia internazionale per I' 
energia; ha assunto lui stesso un im
pegno altrettanto bugiardo, prima a 
Strasburgo poi a Tokyo, di contenere 
entro un limite che sarà impossibile 
rispettare, le importazioni e quindi i 
consumi petroliferi italiani; ha consen
tito solo in extremis che il famoso 
« piano Nicolazzi » arrivasse in consi
glio dei ministri, ma senza essersi ac
certato del suo grado di serietà, di ef. 

. ficacia e di conoscenza e solo per sba
razzarsene immediatawente rinviando
lo al CIPE, da dove· po~ il ministro 
Visentini, sempre nella più grande in · 
differenza di Andreotti, lo rispediva al
la presidenza del consiglio perché se 
ne occupasse il nuovo governo. Il pre· 
sidente del consiglio italiano, insomma, 
ha condotto quella che Carter ha chia
mato la guerra per l'ener~ia con minor 
cura di quella che i suoi predecessori 
una volta impiegavano nel preparare 
e distribuire la befana ai figli degli 
impiegati della presidenza del consi
glio dei ministri. La funzione costitu· 
zionale del presidente del consiglio è 
di dirigere la politica generale dcl go 
verno. di esserne resoonsabile, di man
tenere l'unità di indirizzo politico cd -



Petrolio 

amministrativo, di promuovere e coor
dinare l'attività dei ministri. A questa 
funzione , Giulio Andreotti si è total
mente sottratto, permettendo ai suoi 
m.: ministri per l'energia di non fare 
niente o di fare peggio che niente. 

Di questi tre ministri, colui che ha 
le maggiori responsabilità, anche se 
non app.ire, è Donat-Cattin. Nella sua 
lunga pn:senza al ministero dell'Indu
scria , per un solo impegno si è carat
terizzato nel settore energetico: per 
quello messo, fortunatamente invano, 
nel tentativo di silurare Arnaldo Maria 
Amrelini quando questi era presidente 
dell'ENEL per sostituirlo con uno dei 
suci protetti. Si è distinto anche per 
aver messo a capo della direzione ge
nerale per le fonti d'energia un sin
dacalista cislino, membro di quella che 
è stau chiamata la Donat-Cattin spa, 
dimostratosi piuttosto a digiuno di 
esperienza amminiswttiva e di prepa· 
razione nel camoo energetico. Ma, per 
tutto il resto, ha lasciato la situazione 
in b.11ia delle onde, non facendo fare 
un ~olo passo a\·anti al piano energe
tico e creando le premesse perché la 
c11:.i ir:101an.1 ci trovas~e impreparati. 

Rom::mo Prodi è stato troppo poco 
cempo ministro, per poter fare del be
ne o del male. Ma anche lui non si è 
certo distinto per attivismo: di con
creto, ammesso che concretezza sia sta
ta, non ha fatto altro se non istituire 
la famosa commissione dei cinque « sag
gi » che avrebbero dovuto riferire sui 
problemi dell'energia e del petrolio e 
che hanno riferito solo, come si dice, 
a babbo morto. 

Infine, Franco Nicolazzi. A sua at
tenuante, è giusto riconoscere che I' 
eredità ricevuta era troppo pesante per
ché la potesse gestire in modo cristia
no. M<l bisogna anche dire che non ne 
ha imbroccata una. Ha cominciato col 
« piano ». Adesso, non vogliamo dire 
se era buono o cattivo, incisivo o, co
me pure è stato definito, risibile. Vo
gliamo invece sottolineare che un mi· 
nistro che si impegna in un'iniziativa 
quale quella dcl « piano » e che poi 
si vede trattato e persino sbeffeggia
to come Nicolazzi è stato, prima da An
dreotti, poi da Visentini, poi da Spa-· 
dolini, poi da Maliatti: un ministro 
che propone una serie indubbiamente 
complessa di provvedimenti alle forze 
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sociali e politiche e poi non ne discute 
con nessuno e non riesce a discuterne 
neanche in seno al consiglio dei mi
nistri; un ministro che a Parigi e a 
Bruxelles va a raccontare frottole sule 
economie energetiche italiane accredi
tando un « piano » che nel suo paese 
nessuno apprezza e nessuno vuole nem
meno discutere: ebbene, un tale mi
nistro avrebbe avuto una sola via d' 
uscita, quella di dare le dimissioni, di 
andarsene sbattendo la porta, di crea
re un caso politico adeguato all'impor
tanza politica del problema per cui 
si batteva. Nicolazzi non lo ha fatto: 
e cosa cerca, allora, se di lui si dice 
che è certamente stato il peggiore dei 
ministri possibili nel più difficile mo
mento per la politica petrolifera? Ma, 
a parte tutte le cose che non ha vo
luto o potuto capirl!, è stata la conclu
sione della sua esperienza, col pastic
ciaccio del gasolio, che ha colmato la 
misura. L'ENI lo aveva avvertito in 
tempo: per il gasolio - aveva detto 
- o istituiamo una cassa conguaglio 
consentendo di intervenire sul merca
to « spot » o resteremo ben presto a 

secco. Le casse conguaglio hanno una 
pessima fama e non sono un toccasa
na: ma un ministro fatto accorto dal!' 
esperienza e deciso, in tempi d'emer
genza avrebbe anche potuto modifica
re se non invertire la tradizione. In
vece, anche qui Nicolazzi ha mancato 
di qualunque veduta politica: ha con 
cesso aumenti in cambio della certez
za degli approvvigionamenti, e i rifor
nimenti non sono venuti; ha promesso 
la liberalizzazione del prezzo, incorag
giando l'interessata pressione in questo 
senso dci petrolieri, e i rifornimenti 
sono venuti ancora meno. Infine, ha 
dato il colpo di grazia: ha inventato un 
sovraprezzo sulla fiducia, lo fa versare 
alle multinazionali e però avverte che, 
se questa volta i rifornimenti non ver
ranno, il sovraprezzo sarà tolto perché 
vada a finanziare, adesso che il gaso· 
lio costa a Rotterdam una volta e mez
zo, e pertanto due volte quanto costa
va allorché l'ENI fece la prima propo
sta, la famosa cassa conguaglio. 

li primo capitolo della vicenda pe
trolifera italiana finisce a questo pun
to. C'è bisogno di trarne una morale? 

E. B. 

Una Dc a tutto campo 
Omnis potcsta~ a deo: ugm po

tere vìene dìrettamente da Dio. Poi
ché c'è un solo Dzo, la Dc lo ha 
monopolizzato (ma se fossero statt 
più d'uno, avrebbe fatto altrettan
to): e rittene che Dio abbia dato 
ad essa. a essa sola il potere politi· 
co. Gltelo ha delegato in perpetuo, 
neanche solo «/mo a nuovo or
dme » 

C'è un principio giuridico noto: 
di regola chi abbia avuto una de
lega di poteri non può delef!,arli ad 
altri. A questo dogma la Dc si è 
sempre ispirata, uniformandosi ad 
esso anche recentemente. « Dio lo 
vuole » si grida a piazza del Gesù 
come sembra che si facesse a1 tem
pi della prima crociata: o meglio 
«Dio non lo vuole», un Q.overno 
presieduto dai rocial1st1 Del Psi, 
(come del Pci) st accetta, anzi st 
pretende la collabora-:zone; ma, pia. 

no, senza che zl Ps1 abbia moltz po· 
terz diretti. La responsabilità di go 
vernare discende da Dio e loro, 
consapevoli, umani e « centrali » 
l'assumono tutta per sé: vt part: 
che possano cederla agli altri par
titi specte di centro-sinistra, cosi 
deboli, così esposti a intemperze, 
cosi meritevoli d'aiuto e dr pietas? 

Essa, la Dc, è l'unico partito 
«centrale»: con ciò non st vuol 
dire che debba, sola, giocare a cen
tro campo; no, essa è « centrale»: 
ma gioca a· tutto campo, è portrere 
e vuol ,•ssere mszeme terzino, media
no, ava11t1. dife11sore, libero e go· 
leador. E' centro ed è tutto Alla 
squadra' nazionale non può dare 
meno di 10-1 l uomini: proprio co
me la f ut'entus dei bei tempi. Ma 
la Dc non è la Juventus e non ha né 
Zol/ né Bettega 

G B. 
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H erbert Marcuse 

Roma 1968: 
un'aula 
di Lettere e Filosofia 

Splendori e miserie 
di un filosofo alla moda 

A In questi ultimi anni, anche sol
W tanto citarlo era diventato, pare
va. di cattivo gusto, specialmente in 
Italia, dove tutto diventa futile con 
futile facilità. Ma chi non ha letto Mar
cuse non possiede la chiave di ciò che 
è accaduto nel mondo occidentale in 
questi dieci anni, tra i giovani, le don
ne, gli omosessuali e tutti coloro che 
stanno ai margini del sistema produt
tivo: la chiave della grande rivolta 
contro la razionalità della società tec
nologica che, a distanza di un decen
nio, non accenna a placarsi e che, pur 
avendo rivelato la sua sterilità politi
ca, non ha ancora del tutto consuma
to le sue virtualità eversive. 

Il paradosso di questo straordinario 
incontro tra il pensiero di un vecchio 
professore tedesco e le irrequietezze 
e le nevrosi di una generazione (la pri
ma nel mondo senza,guerra) consiste 
in questo: che l'utopia della liberazio
ne, il rifiuto del sistema, l'ideologia (o 
il sogno} dell'eros rischi ano di esserf 
gli strumenti con ·cui il dominio riba
disce le proprie catene e la repressio
ne si rilegittima. Questo paradosso era 
già leggibile nell'imbarazzo con cui 
Marcuse partecipava alle turbolente 
manifestazioni degli studenti tedeschi, 
ai tempi di Rudi Dutschke e di Cohn 
Bendit; ma ha significati tragici dove, 
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come in Italia, la degenerazione dell' 
utopia in disperazione produce deva
stazioni incalcolabili, devianze in di
mensioni di massa. tra droga e terro
rismo, violenze da arancia meccanica 
e un disordine endemico da cui niente 
si salva: né la scuola, né le imprese, 
né lo Stato, né le famiglie. 

Certo, attribuire a Marcuse, anche 
solo indirettamente, una qualunque re
sponsabilità in questo è un'operazione 
al tempo stesso ingenua e scorretta. 
Negli anni sessanta. Marcuse aveva al
le spalle un lungo lavoro filosofico 
e del resto Eros e civiltà è un libro del 
'54 (lo stesso anno in cui compare in 
Italia la traduzione dei Minima moralia 
di Adorno). Negli anni cinquanta, an
ni di riparazioni e ricostruzioni, pro
prio nulla lasciava presagire i sussulti 
che oltre un decennio dopo avrebbero 
scosso l'intero pianeta, e Marcuse in
traprendeva la specifica lettura di 
Freud come uno sviluppo interno del 
suo discorso, dopo i saggi su Hegel e 
le più lontane ricerche francofortesi 
sui temi dell'autorità e della repressio
ne. In Eros e civiltà, Marcuse descri
ve il processo di costruzione della sto
ria come una sempre più stretta iden
tificaz:one del principio di realtà col 
principio di prestazione e di efficien
za. La quantità di repressione necessa-

ria per bilanciare la tendenza distrut
tiva insita nel principio del piacere 
aumenta anziché diminuire à mano a 
mano che ci si allontana da forme di 
organizzazione sociale semplici verso 
t·ipi di società più complessir capaci di 
soddisfare bisogni ben oltre il -1ivello 
della sopravvivenza. Questa repressio
ne addizionale è l'essenza del dominio. 
Nelle società tecnologicamente svilup
pate l'uomo ha risolto il problema dei 
suoi bisogni essenziali, le macchine lo 
hanno liberato da gran parte della sua 
fatica, eppure è più alienato e infelice 
di prima; il sistema basato sulla pro
duzione deve, per mantenersi e ulte
riormente espandersi, trovare strumen
ti sempre più sofisticati di coercizione 
e integrazione. L'individuo perde an
che il ricordo della libertà, l'inconscio 
desiderio della gioia diventa in lui sem
pre più flebile: il sistema costruisce 
per lui libertà e gioie fittizie, che so
no in realtà momenti del ciclo produ
zione-consumo. (Codice Adorno nei 
suoi sfolgoranti aforismi: « Ogni sva
go tollerato da questa società è intol
lerabile per chi sa qualcosa della li
bertà ». Oppure: « La libertà non sta 
nello scegliere tra bianco e nero, ma 
nel sottrarsi a questa scelta prescrit
ta » ). 

Sempre in Eros e civiltà, Marcuse -1 
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rintraccia nella storia della cultura oc
cidentale i momenti alternativi alla cul
tura egemone, e li riconosce nella tra
dizione poetico· prof etico-irrazionalisti
ca, contrapponendo i miti di Orfeo e 
di Narciso al mito di Prometeo e, nel
la cultura moderna, Nietzsche a tutti 
gli altri : << h: immagini orfico-narcisi
stiche sono le immagini del Grande Ri
fiuto: del rifiuto di accettare la se
parazione dall'oggetto (o soggetto) li
bidico. Questo rifiuto mira alla libe
razione - alla riunione di ciò che è 
stato separato». (p. 136) « Nietzsche 
smascherò il gigantesco falso sul quale 
l'Occidente edificò la fisolofia e la mo
rale - e cioè la trasformazione di 
fatti in essenze, di condizioni storiche 
in condizioni metafisiche » ( p. 97 ). 

L'uomo a una dimensione è un'ana
lisi dei meccanismi dcl dominio nella 
società americana di oggi, e la ricer
ca del soggetto rivoluzionario nuovo, 
dopo che la classe operaia è stata, se
condo Marcuse, pienamente assorbita, 
sia in Occidente sia nei paesi sociali
sti. dal sistema. Questo soggetto rivo
luzionario Marcuse lo individua in tut· 
ti coloro, ceti, gruppi, movimenti, che 
il sistema esclude e che quindi non 
sono sottomessi alle sue leggi: gli e
marginati, i non conformisti, le mino
ranze di colore, i disoccupati volonta
ri. In realtà, il mcssagAio di Marcusc 
lo raccolsero per primi gli studenti , 
forse perché soltanto loro possedeva
no il codice linguistico e concettuale 
capace di decifrarlo. Poi lo raccolsero 
i mass media, nella loro funzione, mai 
come in questo caso ambigua, di disin 
ncscare informando. Le comunità hip
pies, i grandi raduni musicali, le feste 
giovanili sull'erba e le stesse insurre
zioni ndle università erano rivoluzio
ne o erano spettacolo? Dicci anni do
po, specie pensando all'America, non è 
lecito nutrire dubbi in proposito. 

E' persino ovvio dire che il fine di 
Marcuse non era la rivoluzione. Mar
cuse non aveva nessun progetto per 
una nuova società: o meglio, essendo 
marxista, valeva per lui il progetto 
della società socialista. Il suo vero in
teresse era un altro. Egli cercava, da 
pensatore e da sociologo, insieme al 
gruppo che con lui aveva formato negli 
anni trenta la scuola di Francoforte di 
rintracciare e riconoscere il principio 
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di negazione in una società che sem· 
brava averlo eliminato del tutto. Egli 
riteneva che il proletariato, cosl come 
Marx lo aveva descritto, non esistesse 
più, e che la classe operaia avesse ormai 
accettata la logica e i valori del grande 
capitalismo monopolistico. Si è visto 
poi che questa valutazione era sbaglia· 
ta; ma su questa premessa per Marcu
se la sola rivoluzione possibile consi
steva nel modificare la struttura degli 
istinti, cosl come si era venuta costi
cuendo nel processo di una civiltà mil· 
lenaria. Perciò Marcuse propone una 
lettura critica anche dell'opera di Freud, 
specie di quella parte di essa che si 
risolve in metapsicologia; le forme del 
principio di realtà sono un prodotto 
di particolari condizioni storiche, e il 
sovrappiù di repressione che esse con· 
tengono è da attribuire non alle neces
sità della vita ma alle esigenze del Po
tere. Lo sviluppo tecnologico ha crea. 
to le premesse per liberarsi di questo 
supplemento di repressione, e per am
pliare a dismisura la sfera delle libertà . 

La combinazione tra Marx e Freud, 
e la griglia concettuale che ne discen· 
de, è l'apporto più originale della 
Scuola di Francoforte, e dunque anche 
di Marcuse, perché permette di deci
frare alcuni fenomeni peculiari del no
stro tempo e della fase di evoluzione 
dc:lla società moderna, nei suoi pro
gressi, nei suoi oroblel'1i, nei suoi con 
flirti. Alcune formulazioni di Marcu
se sono entrate rapidamente in circo
lo, sono diventate acquisizioni della co. 
scienza comune. Questo è un segno del
la vitalità del suo pensiero. Non è però 
colpa sua l'aver conosciuto gli splen
dori e le miserie che accompagnano i 
fenomeni della moda. 

A. R. 

Parlamento 
europeo 

Il fronte 
moderato 

della 
Weil 

di Tullia Carettoni 

A Tanto colore tanta confusione e 
W un incredibile discorso della deca
na d'età (alle donne è venuta voglia 
di alzarsi ed uscire quando ha affron
tato il tema dell'incremento delle na
scite! ). Cosl è incominciata la nuova 
fase di vita del Parlamento Europeo 
dopo l'elezione diretta. Ma fra colore 
e confusione ed evocazione di fantasmi 
del passato sono emersi dei dati cer
ti. In primo luogo l'esistenza di un 
fronte moderato, che avanz::ndo nei 
sir..;zoli paesi si è coagulato anche a 
Strasburgo. Un'asse moderata franco
tedesca che in nome della moderazio
ne, appunto, ha fatto inghiottire ai de
mocristiani (tedeschi e non) il voto 
per la Veil, ministro dell'aborto e che 
ha rivelato la volontà sopraffattrice fi
no al punto di proporre di respingere 
in blocco centinaia di emendamenti 
(sulla risoluzione Luster) senza legger
li e senza discuterli. E' contro questo 
tentativo che è scattato una sorta di 
meccanismo di unità delle sinistre che 
ha impedito, sul delicato tema della di
fesa delle minoranze, alla volontà con
servatrice di passare. Ecco la seconda 
osservazione: ancora una volta biso
gna ricercare l'unità. Se lo devono met
tere in testa i pur forti eurodeputati 
socialisti: l'aria che tira in Europa co
stringe a ricercare non solo momenti 
ma una organica intesa della sinistra. 
Si è trattato, nella scorsa settimana di 
una battaglia regolamentare; verra~no 
ben altre b:maglie: sull'occupazione, 
sull'allargamento della CEE, sullo sta
tuto dei lavoratori migranti, sulla po. 
litica energetica, su cento altre cose. 
Giscard, la Tatcher, Strauss sono spiri
tualmente operanti e presenti a Stra
sburgo: tocca alla sinistra opporsi e 
contrapporre una linea progressista e 
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unit;uia in nome dei lavoratori che da 
tutta l'Europa ci hanno mandato là. 

E toccherà anche a noi, PCI e Sini
stra Indipendente, come a quelli che 
hanno nel loro paese fatto passi più 
avanti e hanno più fantasia, superare 
certe rigidezze e mettere in atto una 
politica di movimento. Lo abbiamo 
fatto appoggiando fin dal primo mo
mento le richieste di Pannella (qua
le che sia il giudizio sui modi e i to
ni ); avremmo, forse, potuto farlo a
prendo un più franco discorso sulla 
presidenza e subendo con minore pas
sività il rinnovato tentativo di emar
ginazione nei nostri confronti. Può dar
si che al PC francese vada bene cosl: 
a noi non deve andar bene, abbiamo 
detto agli elettori che in Europa ci 
siamo non per procurarci una tribuna 
di più per protestare, ma per fare po
litica. Eppoi: almeno il gruppo italia
no ha un patrimonio di prestigio, di 
serietà, di riconosciuta iniziativa accu
mulata dal 1959 in poi con tanto la
voro serio: bisogna metterlo a frutto. 
Il discorso di Berlinguer proponeva le 
nuove lince in forza di quel passato: 
anche per questo, e non solo per l'au
torità di chi parlava, è stato seguito 
con tanta attenzione; anche per questo 
Brandt si è alzato a congratularsi. E 
quando ha parlato a sua volta lui, 
Brandt, ha detto cose che secondo chi 
scrive dovevano essere raccolte da noi 
con meno distrazione: i problemi del
la patria difficile ma dcl valore, anche 
se nello sforzo di superarle, delle pa
trie; l'Europa, possibile oggi sl, ma 
RUardando a quella che al più presto 
deve diventare possibile attraverso la 
via dell'atto finale di Helsinki, il dia
logo Est-Ovest e dunque i rapporti 
CEE-C.Omecon, la politica della CEE 
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verso la Jugoslavia come prima tappa. 
Per la verità e senza immodestia 

ora come ora nel Parlamento Europeo 
c'è una sola forza organica capace di 
far suoi nel concreto e non solo nelle 
parole questi temi: la nostra. Compi
to più grosso della nostra forza nume
rica ma l'unico al quale (come Pajetta 
ha scritto) vale la pena di dedicarsi 
a fondo cercando con pazienza via via 
sempre più ampi consensi. 

Nel difficile momento che il mondo 
attraversa, mentre - a parte il Salt 2 
- nuvole minacciose per la pace si 
addensano e la pubblicistica continua 
a parlare con preoccupante insistenza 
degli scenari della terza guerra mondia
le, anche al Parlamento Europeo, si 
tratterà di non « giocare alla democra
zia » senza potere reale ma di costrui
re qualche piccolo (poi non tanto) ar
gine di pace. La retorica europeistica 
irride alle nostre preoccupazioni ma 
noi lo sappiamo cosa vuol dire una 
avanzata della destra capitalistica e 
sappiamo anche che essa fa molto in 
fretta a rimangiarsi appena può quan
to strappatole dal movimento dei lavo
ratori e che non saranno eventuali ri
schi di turbamento della pace a farla 
recedere su più miti consigli. 

Dunque, come si diceva, una poli
tica di movimento, una politica di de
mocratizzazione, di distensione, di pace. 

Per chi conosceva il vecchio Parla
mento Europeo un po' sonnacchioso, 
il nuovo è apparso più vivace ma an
che un po' meno « europeo »: non po
teva essere altrimenti pieno come è di 
personalità di prestigio legate e qual
che volta responsabili arbitri delle po
litiche nazionali. Anche questo va su
perato e nel modo giusto. Nessuna pre-

Mitterrand 
e Willy Brandi 

dica europe1suca: l'Europa va fatta, 
ma non facendo finta che i nove paesi 
non ci siano perché essa, invece, è fat
ta dalle culture e dalle realtà - bel
le e brutte - dei nove paesi. Il parla
mentare italiano che si occuperà del 
Mezzogiorno non farà dunque cam
panilismo ma si adopererà per guari
re un male dell'Europa. Almeno se
condo noi i rapporti con il proprio 
paese devono essere stretti proprio 
perché esso è una parte dell'Europa e 
l'Europa nasce se i cittadini e i la
vorator! si sentono cittadini europei. 
Rapporti stretti vuol dire anche per 
gli eurodeputati rapporto con l'elet
torato e con le forze politiche: è una 
pagina ancora da scrivere che qualcu
no - chi in buona e chi in cattiva 
fede - ha paura di scrivere. Bisognerà 
farlo - ripetiamo - in funzione del-
1 'Europa e in funzione del compito che 
vogliamo dare al Parlamento Europeo. 

Di osservazione ne rimane una: Si
mone Veil è una donna, una donna di 
grande prestigio cui le donne francesi 
debbono qualcosa. Non ci importa af -
fatto se - alle prime armi - ha pre
sieduto male. Ci dispiace il modo di 
elezione che ha accettato di buon gra
do, e ci dispiace una certa propen
sione a privilegiare alcuni deputati 
su altri a seconda del peso che hanno 
in patria. No, signora presidente, i de
putati (e i cittadini) sono tutti uguali. 
Ma via: la verità è che ci sarebbe pia
ciuto poter tranquillamente votare per 
una donna come Simone. Ahi! come 
ingombrante la presenza spirituale di 
Giscard e la ritrovata unità della mag
gioranza di governo francese. nell'aula 
di Strasburgo! 

• 
• 



A Decreti legge. Li ema-
9' na il governo, senza de
lega del parlamento, ed han
no il valore d'una legge or
dinaria votata dalle due Ca
mere. Il fatto di emanare 
decreti legge si chiama, con 
espressione non troppo ele
gante, «decretazione d'ur
genza ». E la decretazione 
d'urgenza ha precedenti che 
ne rivelano lo strapotere. 

Lo Statuto albertino, più 
di un secolo fa, non la pre
vedeva, anzi affidava la fun
zione legislativa al re insie
me col parlamento: eppure, 
già pochi anni dopo che era 
stato approvato, i governi 
presero a emanare decreti 
legge; alcuni dei quali, in 
realtà, giustificati da \rera 
urgenza, come decreti cate
naccio introduttivi dall'oggi 
al domani dì nuove tasse od 
imposte. I governi liberali 
al principio di questo seco
lo ne abusarono (nel 1915 
i decreti legge furono più di 
1040}. Tanto che il gover
no fascista cercò di discipli
narli imponendo la conver
sione in legge entro certi [i. 
miti di tempo e (ma il ten
tativo fallì) di ammetterli 
solo per certe materie. 

La Costituzione si orientò 
in un primo tempo verso la 
soppressione, con una riser
va per i decreti ad oggetto 
fiscale; ma poi accettò la 
proposta dc di consentirli, 
però solo « in casi eccezio
nali di necessità e di urgen
za» e con l'onere di presen
tarli in giornata al parla
mento che deve approvarli 
entro 60 giorni. In sostan
za si fa uno strappo alla po
testà legislativa spettante al
le Camere, ma solo se ve 
ne sia assoluta e « impcl'-:n
te » necessità. 

Non sembra che i gover
ni si siano attenuti a questi 
principi. Per una ragione o 
per l'altra, ma sempre coll' 
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Tra esecutivo e legislativo 

A colpi 
di decreti 

di Giuseppe Branca 

effetto di mettere il parla
mento dinanzi al fatto com
piuto, hanno abbondato in 
decreti legge: anche in 
casi in cui lo stesso risulta
to si poteva raggiungere ra
pidamente con legge ordi
nana. 

Purtroppo il parlamento 
li ha sempre approvati o per 
dir meglio ha sempre rinun
ziato a respingerli, indipen
dentemente dal loro conte
nuto, per mancanza di ne
cessità e di urgenza. Ne è 
derivato che gli studiosi, 

trattandosi di materia su cui 
la Costituzione è molto la
conica, abbiano accettato 
questo lassismo parlamenta
re. Cosl hanno finito per 
costruire sui decreti legge 
una dottrina che non può 
essere accettata da chi crede 
nel nostro tipo di repubbli
ca democratica. 

Si è arrivati al punto d' 
ammettere che la necessità 
e l'urgenza sia richiesta solo 
per il decreto legge in sé, 
non rispetto al suo conte
nuto: per dirla un po' gros-

solanamente, quando sia 
composto ad esempio dì die
ci norme, sarebbe tutto le
gittimo se fosse urgente e 
necessario per una sola di 
esse. La conseguenza è sta
ta che i decreti legge, invece 
di essere provvedimenti sem
plici, dì facile e immediata 
comprensione, come li ave
va sognati la nostra costi
tuente, sovente sono ampi e 
complessi e assai macchino
si: al punto che 60 giorni 
non basterebbero al parla
mento, carico d'altro lavo
ro, per convertirli ex in/or 
mata coscientia. Si converto
no perciò molte volte sen
za quell'esame che la diffi
coltà della materia richiede
rebbe. 

Ma si è fatto e si fa an
che di peggio. Si emanano 
decreti legge dì riforma, ad 
esempio il provvedimento 
n. 163 (nuovo assetto retri
butivo/funzionale del per
sonale dello Staro). Ma le ri
forme sia per la loro impor
tanza sia per la loro natu
ra, che ne esclude l'urgenza 
cosl com'è sentita dall'art. 
77 cost., richiedono tem
po e meditazione, non pos
sono essere attuate con de
creti legge. 

Sono, anche per buona 
parte della dottrina, prero
gativa del parlamento. Per
ciò bisogna che il governo 
si moderi e ha fatto bene 
Fanfani recentemente a por
re un freno a certi amplia
menti del contenuto di alcu
ni decreti. Speriamo che la 
strada sia questa anche in 
futuro. 

• 
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Dopo l'ecatombe 
dei decreti-legge 

L'VIII 
Legislatura 

' sara 
assembleare? 
di Claudio Lobello 

A La « battaglia dei decre
W u » ha fornito qualche 
squ<1rcio sintomatico sulla 
nascente VIII Legislatura 
sorta dal voto del 3 giugno. 
Andiamo per ordine poich~ 
non è semplice seguire le vi
cende del pacchetto di de
creti-legge varati dal gover
no prima delle elezioni e in 
molti casi con finalità eleno· 
ra1istiche più che trasparenti. 

Secondo norma, il gover
no può ricorrere allo stru
mento del decreto-legge sol
tanto in casi eccezionali. Il 
provvedimento legislativo 
viene deliberato, si può di
re, d'ufficio per motivi di 
urgenza dal governo appun
to con lo strumento del de
creto-legge. Decretata dal go
verno la legge, il provvedi
mento viene immediatamen
te applicato. Però per resta
re in piedi, quel decreto-leg
ge deve essere approvato en
tro sessanta giorni dal Par
lamento che preserva cosl 
le sue prerogative costituzio
nali. Se entro quei sessanta 
giorni il decreto-legge non è 
ratificato dal Parlamento, de
cade. E' annullato. In pene
re, di fronte a questa even
tualità, il governo per non 
fare decadere un provvedi
mento già in atto, lo ritira 
poco prima della scadenza 
d.ei termini dei 60 giorni, per 
ripresentarlo diverso anche 
se simile. ~ in genere nel ri
presentarlo, il governo tie
ne conto delle modifiche ri
chieste dalla maggioranza 
del parlamento. Questa la 
prassi, e il costume. 

Però nel caso di questi 
decreti-legge lasciati in ere
dità dalla VII Legislatura al
la VIII, e trasmessi da un 
governo dimissionario a11' 
identico governo senza fidu
cia parlamentare anche dopo 
il 3 giugno, le considerazioni 
da trarre vanno ben oltre le 
normali polemiche che han
no sempre accompagnato l' 
uso e l'abuso dello strumen
to dei decreti-legge. Che ci 
sia stato un abuso crescen
te del decreto-legge quale 
occasione di « complicità 
parlamentare » fra partiti 
che non potevano sbandiera
re i loro legami per cosl di
re clandestini, è indubbio. 
Né è recente, ma riguarda 
la prassi parlamentare degli 
ultimi sei, sette anni. 

Perfino Giulio Andreotti 
ha fatto la sua brava auto
critica in proposito. Ma in 
questo primo mese di atti
vità parlamentare della VIII 
Legislatura, c'è qualcosa di 
diverso. Che inciderà non 
poco, tanto da poter azzarda
re la fine prossima del decre
to-legge quale strumento pri
vilegiato di governo: torne
rà in auge il disegno di leg
ge? E' probabile che si sia 
costretti a tornare a questa 
prassi, più corretta, e da par
te del governo e da parte 
dello stesso Parlamento. Sal
vo, naturalmente, i casi ve
ramente eccezionali come è 
stato quello dell'aumento dei 
prezzi dei combustibili quan
do il ricorso al decreto legge 
è non solo lecito, ma d'ob
bligo. 
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Ma cosl non è stato nella 
VI e nella VII Legislatura 
quando l'abuso del decreto
legge ha sopperito all'abo
lizione del precedente abuso 
(ventennale) delle famigera
te « leggine». Quando, per 
motivi di armonia politica 
o per celare i contrasti fra 
partiti dell'area della mag· 
gioranza, si è consentito I' 
uso smodato del decreto· 
legge per evitare il riscon· 
tro più impegnativo sui dise
gni di legge più organici (; 
che impongono maggiore. 
coerenza politica da parte di 
chi approva o disapprova. 
In sostanza, come in prece. 
denza le « leggine » altro 
non erano che degli stralci 
dei disegni di legge (o gran
di riforme), cosl negli ultimi 
tempi il decreto-legge con
sentiva di fare passare quel
la parte di una riforma su 
cui tutti erano più o meno 
d'accordo, accantonando le 
parti più scabrose e contro
verse. O più impegnative e 
incisive sul piano riformisti
co. Da qui la sensazione, e 
la realtà, che nonostante tan
ti provvedimenti ... non cam
biava nulla. O quasi. 

Però da quanto si è po
tuto vedere in queste primis
sime settimane di attività 
parlamentare della VIII Le
gislatura con l'ecatombe dei 
decreti-legge, il passato re
c7nte ( ~~creti-legge a piog
gia~ e p1u remoto ( moltipli
caz1one delle leggine ad hoc) 
non sembra più ripetibile. 
Sia per motivi politici ( pas
sa~gio all'opposizione del 
PCI e maggiore rigidità del 
PSI) sia per questioni di al
gebra parlamentare (presen
za consistente dei radicali 
alla Camera con larghe pos
sibilità di filibustering od 
ostruzionismo). 

Questa la lista dei decreti
legge che sono stati recente
mente bocciati dal Parlamen
to con la tecnica di impedir-

ne l'approvazione prima del
la scadenza del termine di 
60 giorni: decreto sul pub
blico impiego; decreto che 
stanzia 85 miliardi per l'am
modernamento della Pubbli
ca Sicurezza; d~reto sui nuo
vi apporti di capitali alla 
Gepi; decr'- .o a sostegno del
l'attività commerciale dell' 
olio da parte dell'Ornacol; 
decreto sulle elezioni della 
commissione artigianato; de
creto sul finanziamento al 
Cnen; decreto sul finanzia
mento alle attività musicali· 
decreto sul fina"nziamento al~ 
le industrie del Tirso; de
creto sulla proroga delle sca
denze di concessioni balneari 
del demanio marittimo. Ap
provato con bocciatura di al
cune parti rilevanti il decre
to di rifinanziamento delle 
banche meridionali per 380 
miliardi: le parti più scabro
se di questa autentica leggi
na sono state cancellate dal
l'azione convergente di co
munisti, sinistra indipenden
te, radicali, parte della DC 
(Andreatta) e la discussione 
al Senato è stata molto viva
ce con manifestazioni intolle
rabili (saluto fascista in au
la). Approvati: il decreto di 
finanziamento degli enti lo
cali per il Servizio Sanitario· 
il decreto di finanziament~ 
dei lavori di alcuni aeropor
ti; il decreto sulla cassa in
tegrazione per i lavoratori 
sospesi da aziende del Mez
zogiorno: approvata .. inoltre, 
la cancellazione dell'assurdo 
rimborso di lire 280.000 da 
parte di quei cittadini, non 
certamente a~ati, che usu· 
fruiscono della pensione so
ciale e che per errore aveva
no ricevuto (sic) più del do
vuto. 

Ma la lista dei decreti-leg· 
ge da approvare o da respin
gere in questi giorni non si 
ferma a quest'elenco già im
pressionante che dà un'idea 
concreta dell'abuso che si è -11 



Dopo l'ecatombe 
dei decreti-legge 

fatto da parte governativa 
di questo strumento. Il Par
lamento deve ancora esami
nare, approvare o respingere 
i seguenti, altri, decreti-leg
ge (fra parentesi la scadenza 
dei rispettivi termini di 60 
giorni): decreto sugli IPAB 
che stanno tanto a cuore al 
Vaticano (20 agosto); decre
to che autorizza il governo 
a rinviare le elezioni ammi
nistrative ... per ragioni me
teorologiche (20 agosto); de
creto cli proroga di non vac
cinazione (20 agosto); decre
to sull'esenzione dell'IVA in 
Friuli ( 20 agosto); decreto 
<li rifinanziamento e ristrut· 
turazione dell'ente cinema 
(31 agosto); decreto sui pre
cari e sulle commissioni di 
esame ( 25 agosto); decreto 
sui controllori di volo ( 3 
settembre); decreto sull 'as
setto retributivo del persona
le civile e militare (3 settem
bre); decreto sulla esenzio
ne allo Stato del risarcimen
to dei danni causati da dipen
denti della pubblica ammini
strazione, salvo i casi (?) di 
colpa grave (3 settembre). 
Se passerà la metà di questi 
decreti sarà già un miraco
lo. I radicali hanno già pro
nunciato l'ostruzionismo su 
almeno sei dei decreti sud
detti (IPAB, rinvio elezioni, 
non risarcimento danni da 
p:me dello Stato, ecc.). 

Se i radicali manterranno 
fede alle promesse, è preve
dibile che in futuro cesserà 
l'abuso dello strumento del 
decreto-legge poiché l'ostru
zionismo su tali provvedi
menti è agevolissimo per una 
forza parlamentare appena 
consistente e che ne abbia la 
determinazione. La vicenda 
del pacchettone dei decreti
legge lo sta dimostrando an
che se non pochi dei molti 
provvedimenti bocciati lo sa
sebbero stati ugualmente per 
iniziativa soprattutto del 
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PCI. Ma non tanti, certa
mente, quanti lo sono stati. 

Che accadrà, allora, ci si 
chiede: il Parlamento sarà 
paralizzato? All 'abuso del 
decreto-legge si replicherà 
con l'abuso dell'ostruzioni
smo? Per ora pare di sL Bi
sogna ammettere che sono i 
due abusi a mettere in dif
ficoltà il Parlamento, e non 
soltanto quello dei radicali 
che hanno facile gioco nella 
loro « strategia della rispo· 
sta » più che dell'iniziativa. 
L'errore politico semmai è 
degli altri che lasciano rispo
ste troppo facili o agevoli ai 
radicali. 

Se, come sembra, finirà 
- e non è un male - l'a
buso del decreto-legge come 
fu un bene la guerra alle leg· 
gine dei comunisti in passa
to, ebbene cambierà molto, 
dovrà cambiare molto, nei 
rapporti in Parlamento. E 
nel rapporto fra i partiti di 
maggioranza e di opposizio
ne. Tornando, giocoforza, 
alla pratica corretta dei dise
gni di legge, stando all'at· 
tuale composizione dei due 
rami del Parlamento sorti 
dal voto <lei 3 giugno, è pro
babile che si vada verso una 
prassi parlamentare assem. 
bleare. Anche perché il re
golamento delle due Carne· 
re è, a nostra opinione, mo). 
to assembleare. Sulle grandi 
riforme e sui disegni di leg· 
ge sarà tecnicamente neces
saria un 'ampia convergenza 
Una strada faticosa certa· 
mente, ma che appare l'uni· 
ca possibile. Se si vuole cam
biare qualcosa. Se si vuole 
veramente riformare qual· 
cosa. 

c. L. 

Dossier Farnesina ( 2) 

Una nuova 
struttura 
ministeriale 
ed un diverso 

• • serVIZIO 
diplomatico 
di Paolo Muratori 

A Nell'occasione prece
W dente abbiamo soste
nuto che, nonostante alcune 
timidezze del regime demo
cristiano e gli imprudenti e
goismi dei potentati econo· 
miei, l'I talia conduce ::on 
carattere di continuità una 
non vistosa ma essenziale 
politica estera. In ragione di 
ciò è necessario ed urgente 
che essa possa disporre di 
un apparato diplomatico 
« coerente » con le esigenze 
di tale politica Se infatti 
una politica esiste. sia pure 
semidandestina per la pre
valenza delle componenti 
mediate e delegate, va aiu
tata a mettersi in luce con 
strumenti adeguati e quindi 
profondamente rinnovata. 

Soprattutto le forze de
mocratiche, in particolare i 
partiti della sinistra, devonc 
imporre a proposito della 
Farnesina un radicale cam
biamento del dibattito poli
tico che porti i sindacati 
confederali alJ'abbandono di 
una linea che spesso suona 
semi-corporativa perché con
diziona ogni progetto di ri
forma all'aggancio della 
« qualifica funzionale » che 
significa l'inserimento nelle 
fasce più basse della diplo
mazia non dirigente delle fa. 
sce più alte degli impiegati 
di concetto. 

Una tale impostazione, ne
cessariamente condizionata 
da interessi di settore e quin-

di limitativa, ha impoverito 
la spinta sindacale portando
la alla sonora sconfitta del
l'avvenuta esclusione della 
diplomazia dalla contratta· 
zione sul pubblico impiego. 
Ad un vistoso ridimensiona
mento del sindacato ha fat
to paradossalmente riscon
tro il successo del topolino 
corporativo diplomatico. 

In realcà il dossier Farne
sina non può dipendere da 
una questione di « qualifica 
funzionale». Se come sem· 
bra la « specialità • della car. 
riera diplomatica verrà con
fermata il discorso sulla 
« coerenza » dello strumen
to alla politica deve partire 
proprio dal dato di fatto di 
raie « separatezza » anche se 
imposta. Non si può infatti 
condurre una battaglia so· 
lo per inserire un gruppo di 
impiegati di concetto nella 
diplomazia senza porsi il 
problema di una ristruttura
zione degli strumenti mini
steriali e diplomatici. Alle 
forze politiche progressiste 
non deve interessare affatto 
di garantire, con una rifor
ma, In democratizzazione ma 
il rapporto di coerenza e di 
funzionalità fra strumenti e 
politica. Guai a ricadere, so
prattutto in un quadro de
licato come quello del Mi· 
nistero degli Esteri, negli e
quivoci della democratizza
zione. Nella migliore delle 
ipotesi si finirebbe soltanto 
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per tar decadere ogni corret
to intento riformatore a 
vantaggio di funesta dema
gogia. 

Quando si e m presenza 
di meccanismi cosl delicati 
bisogna evitare di fare ru
more senza senso. Se per de
mocrati7.zazione si intende 
un'indiscriminata e non sele
zionata promiscuità di diver
se esperieme di carriera, non 
vagliarn da prove di fiducia 
pubblica, si finisce per fa. 
re il gioco di coloro che, die
tro la difesa di invalicabili 
interessi pubblici, si illudo
no di nascondere uno spoc
chioso atteggiamento di dife
sa di una carriera ormai svuo
tata di ogni potere perché 
non più coerente con la di
namica di una politica este
ra non ceno affascinante ma 
in continuo movimento nel 

tentati\'O di tener dietro ad 
una realtà internazionale 
sempre più complessa e dif
ficile. 

Se mutazioni devono es
sere perseguite esse non po
tranno essere riferite agli in
dividui se prima non siano 
state apportate ai meccani
smi Sarà la nuova dimen
sione delle strutture a sug
gerire una nuova posizione 
degli individui rispetto alle 
strutture e, quindi, alla po
litica. C'è quindi urgenza di 
ristabilire la « coerenza » 
mediante un nuovo Ministe
ro ed una diversa carriera 
o, meglio, servizio diploma
tico. 

Non si dice nulla di nuo
vo quando si propone un Mi
nistero degli Esteri organiz
zato al centro prevalente
mente secondo il criterio 
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Mazzacurati: 
Marino 
bozzetto per un 
monumento 
alle gerarchie 

geografico. Politici, sindaca
listi, politologi, esempi im
portanti di diplomazie im
portanti hanno già ampia
mente sollecitato e consiglia
to che anche l'Italia si orga
nizzi, al centro, con una 
struttura ministeriale im
perniata su competenze geo
grafiche. Tale criterio per
metterebbe fra l'altro note
voli miglioramenti quanto a 
snellezza della trattazione dei 
vari problemi dato che un 
solo desk si troverebbe a 
trattare tutti gli aspetti del
lo stesso problema, sia quel
li economici che quelli poli
tici. Naturalmente sarebbe 
necessario mantenere alcune 
delle strutture vecchie co
me quelle della politica e
nergetica, finanziario-credi
tizia, dell'emigrazione e del
la cooperazione culturale e 

scientifica che, salvo alcuni 
uffici tradizionalmente geo
grafici, sarebbero difficil
mente· comprimibili nella 
competenza dei desk tipica
mente geografici. 

Lo stesso dicasi per i di
partimenti che dovrebbero 
seguire la politica multilate
rale oggi sempre più impor
tante ed in dinamica espan
sione. Un dibattito meno af
frettato e più meditato ri
chiederebbe il problema del
la semplificazione delle strut
ture di vertice come il ga
binetto del Ministro e la Se
greteria Generale, che pur a
vendo compiti di istituto di
versi e ben definiti spesso 
finiscono con l'accavallare la 
loro azione diventando oc
casioni di contrasto che con
tribuiscono ad appesantire il 
compito dei Direttori Gene
rali, per tradizione orientati 
ad agire quanto più possibi
le in diretta intelligenza con 
il Ministro. Un tale mecca
nismo sarebbe necessaria
mente più funzionale (che 
non vuol dire obbligatoria
mente più efficiente) e quin
di più ·coerente alle ogget
tive esigenze sempre più in
cessanti della nostra poli
tica. 

Ma, allora, più funziona
le dovrebbe essere anche la 
carriera diplomatica. Anche 
qui più funzionale vuole si
gnificare « facente funzio
ni » dell;organo politico; 
funzionalità va infatti inte
sa nell'accezione dell'espleta
mento effettivo e soprattut
to responsabile ·di funziorri, 
proprio perché qui si tratta 
di un organo chiamato a fun
zionare in vece e per conto 
di un altro. La famosa « coe
renza » va perciò assicurata 
con la puntuale responsabi· 
lizzazione del diplomatico 
che deve diventare sempre 
più organo esterno dello Sta
to (secondo l'antica ma sem--13 
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pre attuale norma consuetu
dinaria del diritto interna
zionale pubblico) e sempre 
meno organo interno limita
to nelle funzioni, sia a Ro
ma che fuori, dal condizio
namento di gradi gerarchici 
sempre più anacronistici. 

Per far fronte a tanta esi
genza di novità a nulla var
rebbe una sia pur abbondan
te revisione della legge che 
attualmente regola la vita 
della Farnesina e della car
riera. Mi riferisco al DPR 
18. Ci vuole un'altra legge 
che, scevra da ogni pregiu
dizio corporativo, da qua
lunque parte provenga, rin
novi profondamente rilan
ciando la nuova impostazio
ne. Il diplomatico dei pros
simi anni, se vorrà recupe
rare nei fatti l'operatività 
che tenta di difendere a pa
role, dovrà servire il Pae
se vedendosi massimizzate le 
funzioni all'estero e le re
sponsabilità di ricerca, di 
proposta, di indirizzo e di 
coordinamento all'interno at
traverso una semplificazio
ne dei gradi tradizionali cui 
si accompagna, necessaria
mente, l'ampliamento delle 
responsabilità all'estero, in 
coerenza con le esigenze del
le diverse componenti dell~ 
politica del Paese. 

Meno gradi e più funzioni 
per un servizio che per sua 
natura è tipicamente funzio
nale e poco gerarchico per 
il carattere delegato della 
funzione diplomatica. Anche 
il tono generale del servizio 
tenderà al miglioramento 
perché, soprattutto i giova
ni, avranno nuovi incentivi 
in una carriera diversa in cui 
non dovranno più tanto 
scannarsi con lotte estenuan
ti e umilianti per un grado 
che condiziona un « pezzo » 
di funzione (attualmente si 
pcssono svolgere certe fun
zioni all'estero se si è rag
giunto un grado invece di 
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un altro). La competlZlone 
verrà traslata sulle funzioni 
all'estero cioè su quella che 
dovrebbe essere la sola e la 
vera materia del contendere. 

In magistratura, fatte le 
debite proporzioni, ci si 
muove del resto così e da 
sempre. E' importante po
ter utilizzare i giovani il più 
presto possibile ed il più re
sponsabilmente possibile am
pliando il rapporto fra si
tuazione di carriera e fun
zioni all'estero. Questo può 
avvenire senza un indeboli
mento dell'amministrazione 
che, per la parte che la ri
guarderà, potrà godere di un 
più ampio margine di discre
zionalità nelle scelte e nelle 
decisioni. Lo stesso vale per 
le forze politiche che attra
verso le loro rituali fonti di 
indirizzo e di controllo poli
tico vedrebbero farsi più am
pio lo spazio di scelte sem
pre più legate alle caratte
ristiche professionali dei sin
goli. Non sarà negativo, an
zi si rivelerà positivo, per
ché riqualificherà le caratte
ristiche politiche della car
riera diplomatica, un aumen
to di potere e quindi di in
tervento del Consiglio dei 
Ministri, a spese dell'ammi
nistrazione centrale che ha 
necessariamente una visio
ne più vicina alle esigenze 
della « Casa » e più lontana 
da quelle della politica com
plessiva. Ciò è possibile se 
si fisserà il potere di inter
vento del Consiglio dei Mi
nistri dal grado di Consiglie
re Unico in su. 

L'attuale carriera vive sul
le gambe di ben sette gradi: 
Ambasciatore, Ministro Ple
nipotenziario di Prima Clas
se, Ministro Plenipotenziario 
di Seconda, Consigliere di 
Ambasciata, Consigliere di 
Legazione, Primo Segretarie 
e Segretario di Legazione. 
Non vi è chi non veda co
me i due gradi di Ministro 

e di Consigliere sono altret
tanti doppioni che servono 
da sbarramento per impedi
re a gente giovane e capace 
di svolgere subito funzioni 
di Ambasciatore e di Conso
le Generale obbligandola a 
defatigarsi in lotte inutili 
(con le conseguenti cocenti 
delusioni e frustrazioni che 
sono all;origine dei frequen
ti casi di mediocrità e seni
lità precoce, per carità di pa
tria attribuiti di sovente al
la difficoltà dei climi all'este
ro). Basterà unificare i 
quattro gradi di Ministro e 
di Consigliere in due soli 
e stabilire criteri adeguati 
per la disciplina economica 
e delle destinazioni all'este
ro, onde non cadere dalla pa
ralisi nell'anarchia. Una ta
le concezione di riforma per
metterebbe, fra l'altro, di ri
dare fiducia ai quattrocento 
giovani diplomatici che so
no stretti fra l'angoscia di 
non avere ·più prospettive 
di carriera (per diventare 
soltanto Consigliere d'Am
basciata e fare all'estero 
semplicemente il Console in 
un grande Consolato do
vranno aspettare almeno 15 
anni) ed il terrore di veder
si raggiungere dai famosi im
piegati non direttivi anziani 
che nelle maglie della quali
fica funzionale potrebbero 
arrivare a consolidare la 
schiera· dei frustrati e quin
di della gente inutile. 

Vi sarà anche il proble
ma dello sfoltimento verse 
l'alto dato che il DPR 18 
ha anche determinato l'arri
vo in massa nei gradi alti 
di funzionari che allora era
no molto giovani e che ora 
non lo sono più ma che non 
saranno pensionabili prima 
di ben altri otto-quindici 
anni! Ma questo sarà un co
rollario che dovrà essere ri
solto nell'ambito della nuo
va filosofia. Il Parlamento e 
tutte le forze politiche (non 

solo quelle progressiste, poi
ché ripeto, non è di demo
cratizzazione che· si tratta) 
devono presto porre rimedio 
allo stato di grave deperi
mento e di perdita di pre
stigio della Farnesina scar
tando i piccoli correttivi 
proposti, come ovvio e na
turale, dalla minoranza cor
porativa dell'establishment, 
ed abbracciando un tema di 
riforma globale che, inve
stendo la struttura del Mi
nistero e con questa quella 
del Servizio diplomatico, de
termini una nuova situazio
ne a garanzia della « coeren
za » degli strumenti alla po
litica del Paese. 

Anche i sindacati confe
derali, una volta chiusa I' an
nosa questione della « Far
nesina dentro o fuori » del
la contrattazione, potranno 
e dovranno spingere in que
sta direzione. Una diploma
zia cos} diversa e moderna 
sarà anche la migliore ri
sposta a coloro che hanno 
tanto trafficato per tenerla 
solitaria nella sua ribadita 
« separatezza». Se cosl do
vrà essere, che i Sindacati 
dispieghino la loro influen
za affinché la sua « specia
lità » venga adeguata ai bi
sogni della politica del Pae
se e non a quelli di una man
ciata di nostalgici di una di
plomazia già tramontata a 
cavallo degli anni cinquanta 
e seppellita dai « Mau-Mau » 
agli albori degli anni sessan
ta, quelli, per intenderci, 
del centro-sinistra di ferro. 

P. M. 
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La nuova scommessa 
del sindacato 
di Gianfranco Bianchi 

A Per i sindacati il prossimo mese 
W di settembre già si presenta con 
un calendario impegnativo. Gli accor
di che hanno chiuso, proprio mentre 
esistevano dubbi sulla possibilità di 
concludere, i rinnovi dci contratti nel
l'industria, hanno lasciato il sindacali
smo confederale in una posizione para. 
dossalmente scomoda, nel senso che è 
risultato chiaro come questi nuovi con
tratti, il modo con cui sono stati con
quistati e il loro valore politico, im
pongono una revisione critica dei pro
blemi del movimento sindacale, colto 
dalla tornata contrattuale e dai veloci 
mutamenti della situazione politica ita
liana in piena fase di trasformazione 
delle proprie strutture. Le tre confe
derazioni, stando almeno ai primi i>c· 
cenni usciti dalle riunioni di luglio de
gli organi dirigenti, si sono rese con· 
to che una fase dcl sindacalismo ita
liano si è chiusa. 

Precisare quando è cominciata ha 
un sapore accademico: si può datarla 
dall'autunno caldo del '69 o dalle lot· 
te contrattuali del '72-'73. Sta di fatto 
che quesca stagione è definitivamente 
passata, nel senso che una ripetizione 
dei rinnovi contrattuali come sono av
v~nuri fino ad ora non è più possi
bile. Molte sono le ragioni che indu
cono a pensarla in questo modo, a co
minciare dalla situazione dell'economia 
dei paesi industrializzati, sempre più 
~aratterizzata dalla prcse01.a di spinte 
inflattive e recessive dovute al sovrap
porsi di crisi derivanti d:illa penuria 
e dall'alto prezzo dell'energia. Tutto 
questo introdurrà nei paesi interessa
ti morivi di tensione acuta e di scon
tri di classe per imporre modelli di 
produzione e di vita che saranno desti 

L'Astroleb10 qu1nd1c1nale • n 16 12 agosto 1979 

nati a modificare gli attuali assetti di 
potere. La questione energetica e del
lo sviluppo, balzando in primo piano 
con drammatica evidenza, se non co
glie di sorpresa il sindacalismo confe. 
derale italiano già da anni proiettate 
in questa direzione, indubbiamente ac
celera la riconsiderazione della strate· 
gia fin qui condona in questo campo, 
alla luce degli scarsi risultati ottenuti 
nell'incidere sulla politica economica 
del paese. Tutto questo porta anche 
a considerare ormai non più rinviabi
le la stessa riforma dell'organizzazione 
sindacale che per il fucuro dovrebbe 
basarsi meno sulle categorie tradizio
nalmente intese e più sui comitati di 
base, riforma indispensabile per recu
perare quel rapporto fecondo con i la 
voraton che le vicende contrattuali ap
pena conclusesi hanno di nuovo posto 
in primo piano. E quando parliamo 
di rapporto con i lavoratori, intendia
mo riferirci non soltanto agli occu
pati, a coloro che un posto di lavoro 
ce l'hanno, ma anche alla vasta area 
dei disoccupati o assistiti o lavoratori 
« decentra ti ». 

Ma è proprio su questo punto che 
l'unirà di intenti - e pertanto di or
ganizzazione - delle tre centrali sin
dacali, si fa più debole. Fino ad ora 
almeno e se non interverranno chiari
menti nel prossimo autunno, CGIL, 
CISL e UIL paiono muoversi secondo 
una diversa ottica, dovuta alla propria 
tradizione e spinta politica, mentre sa
rebbe necessario un confronto imme
diato delle tre posizioni per poter giun
gere ad una sintesi ed operare insie
me. Non che questa sintesi si pre
senti impossibile, come cercheremo di 
spiegare più avanti; anzi, allo stato 

dei fatti, I~ posizioni delle tre confe
derazioni possono utilmente integrarsi 
e completarsi a vicenda. Ciò che fin 
d'ora appare invece problematico è un 
loro semplice sommarsi, secondo la tat
tica del meno peggio che ha contrad
distinto in gran parte la formazione 
organizzativa della Federazione" sinda
cale unitaria. Voglio dire che è diffi
cile conciliare le tre diverse concezio
ni organizzative che stanno emergen
do nelle confederazioni soltanto sulla 
base di una decisione che lascia intatti 
gli apporti culturali formatisi nell'am
bito di ognuna delle confederazioni 
senza . modificarli sotto la spinta degli 
avvemmenti. Se si vorrà giungere ad 
una conclusione unitaria sulla rìfor
ma organizzativa, ognuna delle tre con
fede:azioni dovrà rinunciare a qualco
sa d1 suo. Una simbiosi è raggiungibi
le e accettabile soltanto se sarà frutto 
di scelte sul campo, nelle lotte e nei 
risultati concreti. 

Vediamo in particolare le posizioni 
delle tre confederazioni. La CGIL sem
bra essere la confederazione che ha spin
to più in avanti il processo di revisione 
delle proprie strutture. La « morte » 
delle Camere del lavoro è già stata de
' cisa da tempo e la loro sostituzione 
con gli organismi territorialì di base 
ai quali allacciare le rappresentanze del 
lavoratori che non hanno una colloca
zione produttiva precisa e che pertan
to non possono o non fanno parte del
le Federazioni di categoria come le in
tendiamo tuttora, è solo questione di 
tempo. La dimensione regionale avrà 
una sua consistenza ed un suo potere 
con i congressi regionali "che si apri
ranno nel tardo autunno per andare 
fino ai primi del prossimo anno. Il 
Direttiv? della CGIL di metà luglio 
ha nommato cinque commissioni che 
dovranno presentare al Consiglio ge
nerai~ del prOS$imo settembre propo
s_t~ sulla democrazia industriale, le po
Ii_uche rivendicative e la programma
z10ne, la democrazia interna, le strut· 
ture della CGIL e lo statuto della 
confederazione. In particolare, la CGIL 
intende spingere il proprio riesame cri
tico sui nuovi sviluppi da dare alla 
contrattazione sindacale, sul rapporto 
tra potere contrattuale e programma
zione, sui momenti di partecipazione 
e di controllo dei lavoratori nelk 1m--15 
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prese, sulla realizzazione delle scelte 
definitive dell 'EUR, sullo sviluppo del
la democrazia nella CGIL e nel mo
vimento sindacale e sulla realizzazione 
della riforma organizzativa. Di tutto 
que:,to si incomincerà a discutere nel 
Consiglio generale di settembre, per 
rimbalzare nei congressi regionali e ne
gli attivi di zona . 

Il disegno che emerge nella posizio
ne della CGIL è quello èli allargare I' 
<1rca di influenza del sindacaco e di 
unificare il mercato dcl lavoro, affi
nando l'organizzazione al punto di per
metterle di essere in sintonia con le 
scchc scracegiche generali. In sostan· 
7a, lo sforzo che la maggiore delle or· 
gani7.zazioni sindacali italiane sta com
piendo è quello di superare la contrad 
dizione di un sindacato che da anni ha 
elaborato una strategia e una politica 
che lo porta ad essere presente su tut· 
ti 1 grandi temi di politica economica, 
come porracore di interessi e di cul
tura dei lavoratori - occupati e non 
occupaci - ma che continua ad esse· 
re organizzato nel vecchio modo, di 
quando si faceva portavoce degli in· 
teressi dei soli occupati, dei soli sfrut· 
caci. Pur non nascondendosi le diffi. 
coltà di una simile operazione che ha 
bisogno del sostegno e della convin
zione della base per giungere a risul
tati cerci, poiché si tratta di sostituire 
una organizzazione collaudata e con 
una propria tradizione con una nuova 
d:ill'ancora incerti contorni, la CGIL 
si muove ruttavia in un solco almeno 
abbozzato nel passato. Il problema dei 
(< diseredati » e dei disoccupati. soprat· 
tutto negli :mni di Giuseppe Di Vit· 
torio, è stato mai dimenticato dalla 
c<mfcderazione e lo sforzo del famoso 
« pi:tno del lavoro» degli a,nni '50, 
nnche se infruttuoso sul piano prati· 
co per mille ragioni. fu tuttavia 11na 
sorta di embrione della linea dell'EUR . 
fatte salve le differenze di tempo e di 
contenuto. L'isoirazionc però appare 
abbasrnnza uguale: il sindacato visto 
come strumento di trasformazione del
la società e non di ouro e subordinato 
ge~torc della forza lavoro. La riforma 
•Jrganiz:rntiva svela cosl i suoi conno
tati politici e la sua mancata attua · 
zjonc è una delle cause degli scarsi ri
sultati ottenuti finora dal sindac~to 
nella sua lotta per una diversa politica 
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economica. L'ultima tornata contrattua
le ha messo inoltre in luce una perico
losa scissione fra le aree occupate e 
le altre del movimento sindacale. I di
soccupati, tranne una comparsa al ta· 
volo delle trattative dei metalmecca· 
nici, più simbolica che altro, non so
no stati affatto coinvolti nella lotta, 
anche se gli accordi contengono tutti 
la possibilità di sviluppare un'azione 
tesa ad aumentare i posti di lavoro e a 
gestire la mobilità. Una diversa orga
nizzazione sindacale, meno centrata sul
le Federazioni di categoria ma più sui 
comicati di base, avrebbe potuto evi
tare questo risultato preoccupante. La 
CGIL si muove verso la riforma in 
modo abbastanza omogeneo, scioglien
do via via i nodi e le opposizioni sul
la base di un confronto fra organismi 
confederali e delle Federazioni di ca
tegoria. 

La CISL sta anch'essa preparando 
l'assemblea nazionale dei quadri pre
vista per novembre, anche in prepara· 
zione del convegno unitario d'autun· 
no durante il quale le tre confedera
zioni cominceranno a mettere le car· 
ce in tavola. Secondo l'opinione di al
cuni segretari confederali, l'assemblea 
nazionale dei quadri CISL « sarà quasi 
un congresso». Lo schema organizza
tivo entro il quale si sta muovendo la 
CGIL è accettato grosso modo anche 
dalla CISL, poiché è il frutto di ripe
tute conferenze tenute negli anni pas· 
sati e di decisioni di organi dirigenti 
della Federazione sindacale unitaria. Ma 
nella CISL il peso ed il potere delle 
categorie è ass:ii suoeriore e di\'crso 
di ouello della CGIL, malgrado le 
modifiche allo Statuto confederale ap· 
portate dall'ultimo congresso di Ro· 
ma. La CISL è nata come sindacato di 
categoria e non sindacato di lavoratori 
come la CGIL. Da qui la diversità che 
non è affatto nominale. 

L'una e l'altra formula hanno un che 
di bene e un che di male e i due asoct· 
ti emergono a seconda della situazione 
economica e politica in cui il sindaca
to si trova ad operare. E' indubbio, 
ad esempio, che negli anni '50 e se
guenti, la struttura CISL è stata più 
pronta a cogliere alcuni aspetti della 
contrattazione sindacale ai vari livelli, 
soprattutto aziendale, che non la CGIL. 

ma gli effetti della sua intuizione s1 
sono visti solo dopo l'incontro fra le 
due confederazioni. Insomma, non si 
può dire a priori se una struttura con
federale vale più dell'altra. Tutto que
sto dipende dalla strategia che il sin
dacato conduce e dal grado di mobi
litazione che riesce a suscitare. Sta di 
fatto che la riforma organizzativa ap
pare meno indolore per la CISL che 
per la CGIL e bisognerà attendere i 
prossimi convegni prima di poter de
finire un orientamento preciso. 

Diversa ancora è la situazione nella 
UIL, impegnata anch'essa a rivedere 
la propria organizzazione, ma - al
meno a quanto appare dalla decisione 
del Comitato centrale del 20 luglio -
secondo uno schema che ricalca quasi 
meccanicamente modelli partitici. La 
UIL soffre più delle altre confedera
zioni delle divisioni in componenti po
litiche. Fino ad ora erano tre a spar
tirsi le cariche interne, socialisti, so
cialdemocratici e repubblicani, ognuna 
presentandosi via via sempre con una 
propria connotazione. Dopo quest'ul
timo Comitato centrale, la UIL ha de
ciso di assumere la fisionomia di « sin
dacato aperto » secondo la definizione 
di Giorgio Benvenuto, allargando la 
propria influenza a « spazi nuovi e in
teressanti » come i radicali e la nuo
va sinistra unita che tuttavia stanno 
emergendo dalla evoluzione politica ma 
non certo dalla condizione di vita dci 
lavoratori. Da qui l'accentuazione dei 
caratteri di sindacato « laico-sociali
sta » che, anche se non dichiarati, la 
UIL tende ad assumere. 

Ecco, dal confronto di queste tre 
posizioni dovrà nascere il nuovo sinda
cato che anche nella sua struttura or
ganizzativa dovrà ricalcare la strategia 
generale per la piena occupazione per 
la quale combatte. Si tratta di una o
perazione complessa, piena di incogni
te e compiuta in corsa, senza cioè al
lentare la presa per difendere gli oc
cupati, ma allargando il più possibile 
la propria influenza sulle parti della 
3ocietà « escluse ». Si tratta di una nuo
va scommessa per il movimento sinda
cale, forse la più difficile. 

G. B. 
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li vero problema oggi sta nel 
fatto che in un gran numero di 

giovani, delusi e transfughi 
dalla sinistra estrema e moderata, 
va radicandosi il convincimento 

che alla violenza del 
neocapitalismo si debba ormai 
rispondere, per garantirsi un 

minimo di incisività, con violenza 
maggiore. Per questa folla, 
disperata e decisa, l'unico 

dubbio è nello stabilire fin dove 
giungere con la propria violenza 

personale: se arrischiare di farsi 
trascinare a quel fatale « punto 
di non ritorno 11 ~a cui Il salto 

mortale nella clandestinità 
si fa quasi forzato. 
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Da sin. in alto: 
Toni Negri 

Giuseppe Nicotrl 
Luciano Ferrari Bravo 

Emilio Vesce. 

terrorismo 

In basso da sin.; 
Mario Dalmania 
Franco Piperno 

Oreste Scalzone 
Marzio Sturaro 

Come riassorbire 
il ''partito armato'' 
di Alessandro Coletti 

A Dopo un breve periodo di relati
W' va quiete, incrudendo l'estate, è 
tornata ad imporsi, unico guizzo di 
vitalità perversa nello stallo politico 
italiano, la presenza terrorista, con 
molteplici segni di una sua rinnovata 
virulenza. Dall'assassinio romano del 
colonnello Varisco, «giustiziato» dal
le Brigate Rosse perché ingranato nel 
« servizio speciale antiguerriglia », al
la condanna a morte dell'oscuro bari
sta Carmine Civitate, eseguità nell'e
strema periferia torinese da Prima Li
nea perché la sua « soffiata » costò la 
vita, nel febbraio scorso, a Barbara 
Azzaroni e Matteo Cageggi. E intan
to tra le mani dell'antiterrorismo capi
ta' ancora un « covo », la base briga
tista reatina, con armeria attrezzata 
e « prigione del popolo » efficiente. Gli 
arresti effettuati consegnano alle cro
nache anche in questa occasione, fac
ce e 'stralci biografici di· insospettati 
giovani dall'aspetto dabbene. Né tra 
loro manca chi vuota il sacco, quel 
Piero Bonano che ha riferito sui 
sostanziosi piani di lavoro delJ'organiz
zazione clandestina. 

Ce n'è dunque abbastanza per do
ver riconoscere che, a dispetto dei col

. pi di bastone vibrati con vigore da 
Dalla Chiesa nel sottobosco dell'extra-

parlamentarismo di sinistra, per stanar· 
ne attivisti e fiancheggiatori, le centra
li eversive e chi le guida restano bene 
occulte ed operose. 

Al di là di questa constatazione, 
che le recenti cronache ci obbligano a 
ritenere di tragica ovvietà, si impo
ne l'evidenza, forse più amara degli 
stessi fattacci ricorrenti, del rapido 
contagio con cui la prassi « politica » 
violenta, pur se non sempre di spe
cifica impronta terrorista, va inqui· 
nando gli ambienti e gli individui. Ve
di ad esempio l'inquietante notizia dei 
quattro socialisti, iscritti al sindacato 
bolognese, la cui « azione politica » es
senziale sembra si risolvesse, stando 
alle accuse degli inquirenti veneti, in 
porto e fabbricazione di ordigni esplo
sivi, tentata estorsione aggravata, as
sociazione a delinquere. Estorsioni e 
attentati, di calibro modesto, doveva
no servire, dicono gli arrestati, a fi. 
nanziare il movimento di liberazione 
cileno, e, coerentemente, l'ordine di 
cattura non fa menzione del reato po
litico. Oltretutto in un suo memoriale. 
l'imputato Sebartoli respinge il terro
rismo stile Brigate Rosse, si dice ri
spetcoso della democrazia, lui ed i suoi 
compagni non sembrano aderire ~lla 
condanna senza remissione che briga· -17 



Dibattito 
sul terrorismo 

tisti e affini hanno sancito contro le 
istituzioni del Paese. 

Ma, a un bilancio sommario dell'at
tuale fase dell'eversione politica, que
sto episodio è sintomatico della pro
blematica cui prima accennavamo, che 
trascende lo stabilire quale livello di 
responsabilità sia imputabile agli in
quisiti. Il vero probema, cioè, sta nel 
fatto che in un gran numero di giova
ni, delusi e transfughi dalla sinistra 
estrema o moderata, va radicandosi il 
convincimento che alla violenza del 
neocaoitalismo (reale cd omicida non 
meno· delle sventagliate di mitra bri
gatiste) si debba ormai rispondere, per 
garimtirsi un minimo di incisività, con 
violenza maggiore. Per questa folla, 
disperata e decisa, l'unico dubbio è 
nello stabilire fin dove giungere con 
la propria violenza personale: se ar
rischiare di farsi trascinare a quel fa. 
tale « punto di non ritorno » da èui 
il salto mortale nella clandestinità si 
fa quasi forzato. 

« Dobbiamo farci un'idea più disin
cantata del terrorista,, che non è un 
mostro, ma uno che può vivere e la
vorare al nostro fianco - dice Andrea 
Amaro, segretario della Camera del 
la\'oro bolognese - e qui si pone il 
proble.::ia degli strumenti di vigilanza. 
Il problema è politico, si tratta di ca
pire come avvengono certe cose, con 
molto impegno ma nessuna caccia al-
le streghe ». • 

Sarebbe quindi un errore, commen
tano giustamente gli ambienti della si
nistra democratica, chiudere gli occhi, 
con operazione oolitica pietistica, di
nanzi a responsabilità di tal genere dei 
propri militanti. Offrendo, una paten
te nobilitante alla loro nevrosi da ri
voluzione ci si prccludcrebbe difatti 
quell'aoorofondimento del « pesto», 
essenziale per l'analisi chiara. delle pri
me radici terroriste. 

Vigilanza dunque, come reazione 
della democrazia orAanizzata contro la 
logica della centralizzazione militare 
dello scontro; vigilanza come trama di 
~olidarietà sociale e collaborazione ci
vile che, individuato l'elemento in «cri
si >t sappja riassorbirlo nell'opposizio
ne legale. Quanti esponenti del « par
tito armato» - ripetono concordi i 
compagni di un tempo dei nuovi ter
roristi - mossi da una rabbia magari 
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sacrosanta e con proponimenti di vio
lenza controllata, sono poi approdaci, 
quasi insensibilmente, ad una scelta 
estrema? 

Muovendo da questa constatazione, 
la tavola rotonda organizzata da Lotta 
Ccmtinua nella seconda metà di luglio 
si è interrogata sulle iniziative possi
bili per eliminare quel « punto di non 
ritorno » che alimenta le fila della lot
ta armata. Per ridurre al minimo gli 
atti che non consentono « ritorno », 
sarebbe necessario, ha sostenuto il di
rettore di Ombre Rosse Luigi Man
coni « battersi perché divenga il più 
ampio possibile l'arco di comporta
menti riconosciuti come interni alla 
dialettica politica e alla conflittualità 
sociale » in modo da « agevolare il 
rientro nella dialettica politica e socia
le di chi se ne è collocato fuori o ne è 
stato collocato fuori dai meccanismi di 
esclusione del sistema». 

Pur se più conteAuta e limitata ri
spetto alla « tregua »-amnistia ventila
ta a suo tempo da Piperno, questa pro
posta raccoglie però anch'essa molte 
perplessità, come Norberto Bobbio ha 
fotto rilevare rispondendo a Manconi. 
Una proposta perfettamente inutile e 
destinata a cadere nel vuoto, l'ha de
finita, perché servirebbe solamente a 
dare maggior forza ai gruppi armati e 
non a pervenire all'auspicata pacifica
zione. Va però sostenuta, ha sottoli
neato, la richiesta degli imputati di 
essere giudicati in un procedimento re
golare e corretto. 

Ma qua si innesta lo spinoso proble
ma, quanto mai dibattuto in questi 
giorni, del garantismo giuridico, intan
gibile sia nella fase inquisitoria che in 
quella procedurale della lotta all'ever
sione. E invece, l'inchiesta in corso su
gli arrestati del 7 aprile, accusati di 
essere tra i « cervelli » del nostro ter
rorismo, si sta facendo alquanto criti
care, sia in Italia che all'estero, per
ché ancora troppo assorta, dopo più 
di tre mesi, nella formulazione dei rea
ti imputati - reati gravi, da condan
na all'ergastolo, che non è una b~z
zecola - e troppo ~ilenziosa sui fat
tori a sostegno dell'accusa. Si rimane 
perplessi soprattutto su quella connes
sione· tra i fatti contestati e la teoriz
zazione della « guerra sociàle », espres
sa dai « cervel.li » oggi chiusi a Rebib-

bia, in libri e articoli, vecchi più di un 
lustro, notori perché pubblici, e fino 
ad oggi men che mai incriminati. 

E' certo indiscutibile che l'inchiesta 
in questione debba poter condurre fi. 
no in fondo verifiche e riscontri: per· 
corso accidentato, per la stessa natu· 
ra dei rapporti inquisiti, ed è giusti· 
ficabile qualche piccolo inciampo che 
renda un poco anomalo il modello 
ideale di iter procedurale. Ma, al Jem· 
po stesso, ricordava di recente il giu
rista Guido Neppi Modona su I.A Re
pubblica, si deve chiedere ai giudici 
di non dimenticare che per ogni im
putato « vige un principio costituzio
nale di presunzione di non colpevolez
za e il diritto di vedersi contestati su
bito tutti gli elementi d'accusa per 
potersi convenientemente difendere». 
E' quindi necessario, prosegue Neppi 
Modona, un « costante controllo socia
le sull'attività deì giudici, per imporre 
che l'inchiesta rimanga ancorata a pre
cisi riscontri di fatto e non si areni 
nelle secche del gigantismo e della ·ge
nericità, in cui sono rimasti impanta
nati, proprio ad opera della magistra
tura romana, altri clamorosi pro
cessi ». 

Sempre in tema di garantismo giuri
dico e costituzionale, che deve accom
pagnare in parallelo severità e fermezza 
nei confronti di quanti giudicati col
pevoli, esso va preteso non solo nella 
fase inquisitoria-procedurale, ma anche 
in quella più genericamente « preven
tiva ». Giova a tale proposito ricorda
re che il 9 agosto scadrà l'incarico ope
rativo speciale conferito extra legem dal 
ministro Rognoni al generale Dalla 
Chiesa per la lotta al terrorismo., Fi
nora il generale ha conseguito notevo
li successi, ma l'opinione pubblica de
mocratica ancora attende di conosce
re l'ampiezza e i limiti dei poteri spe
ciali demandatigli e i requisiti di legit
timità sopra i ~uali si fondano. Lacu
na grave, ché quei poteri esulano larga
mente dagli schemi consueti di respon
sabilità politiche e controllo parlamen
tare. E' quindi improrogabile, ha chie
sto ultimamente l'interrogazione del!' 
indipendente di sinistra Rodotà, che la 
Camera dibatta esaurientemente sulla 
questione. 

A. C. 
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A destra 
Fra neo Piperno 
fotografato 
nella redazione 
del e Male• 

Reati di opinione oggi 

Tra vilipendio e terrorismo 

A Roma - A prima vista sembre
W rebbe trattarsi dell'ennesima bur
la. Mimetizzate tra falsificazioni di im
portanti quotidiani che annunciano eia· 
morose rivelazioni e vignette spregiu
dicate in cui si affollano sederi di pre
lati e uomini politici, 59 comunicazio
ni giudiziarie emesse dalle procure di 
ogni angolo della Repubblica pendono 
alle pareti del più fortunato dei setti
manali satirico-grotteschi. Siamo nella 
reda:'.ione del Male: 100.000 copie 
vendute, uno staff che accoglie i mi
gliori vignettisti del momento, uffici 
lussuosi in uno dei quartieri-bene della 
capitale. Il M.ile è anche la pubbli
cazione che ha battuto ogni record in 
fatto di sequestri e denunce per reati 
d'opinione. Nove numeri su dieci del 
periodico ricevono una denuncia alla 
quale fa puntualmente seguito un pro
cedimento giudiziario. 

« Dalla nostra parce abbiamcr i ca
rabinieri di tutt'ltalia ». Antonio Ur
sini, ventottenne animatore della rivi
sta non risparmia i sarcasmi: « In fon
do è alla loro solerzia che dobbi11mo 
la nostra sooravvivenza. Ogni volta 
che il brigadiere trafelato si presen
tava in edicola con l'ordine di seque
stro, gli veniva esibito il numero sue-
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di Sergio Cassini 

cessivo a quello incriminato, stracol
mo di vilipendi,· ingiurie e oscenità e 
a sua volta di prossima incriminazio
ne». Nei primi tempi l'eco delle de
nunce ha procurato una certa notorie
tà al giornale. Poi, quando si è capi
to che con quel sistema non si sareb
be cavato il ragno dal buco, magistra
tura e carabinieri hanno dimezzato i 
tempi. I sequestri hanno incominciato 
a danneggiare sensibilmente il gior
nale. Ma la soluzione è già a portata di 
mano. Confidando su un successo che 
ha impinguito le casse redazionali, gli 
animatori del Male si apprestano a 
convertire il periodico in quotidiano: 
« A quel punto solo un magistrato che 
se la sentirà di firmare un ordine di 
sequestro preventivo potrà fermar
ci ... ». Quanto alle denunce e alle re
htive condanne, hanno la solidarietà 
del Partito Radicale, che ha messo a 
disposizione un elenco di suoi giorna
listi che si avvicenderanno alla dire
zione del Male Appena uno di questi 
verrà incriminato, se ne farà un gros· 
so caso politico. Gianfranco Soadac
cia, già direttore per alcuni mesi, non 
ha ricevuto alcuna comunicazione giu
diziaria. « Sarebbe grave - suggeri
sce un redattore - constatare che la 

magistratura usa la mano forte solo 
per le pubblicazioni non tutelate dai 
partiti » . 

Appena la repressione ha calcato la 
mano, chiamando in causa come cor
reo perfino il distributore, i redattori 
del Male si sono appellati ai partiti po
litici chiedendo solidarietà. « Ci siamo 
sentiti rispondere - continua Ursini 
- che il qualunquismo non merita 
alcuna solidarietà. Solo l'impegno po
litico va dunque premiato dal diritto 
di opinipne? E in quale direzione? ». 

Introdotti dal legislatore fascista, i 
reati di opinione furono oggetto di una 
vivace campagna abrogazionista anima
rn dai partiti di sinistra ne_gli ultimi 
anni dello scorso decennio. Da quell' 
epoca, a parte poche dichiarazioni di 
princioio espresse in occasione delle 
più clamorose vicende giudiziarie, una 
cortina di silenzio sembra essere cala
ta su tutta la questione. 

Deterioramento del quadro politico? 
Pedaggio per il compromesso storico? 
Appropriazione radicale delle lotte per 
i diritti civili? Lo abbiamo chiesto a 
Massimo Cacciari, giovane deputato e
letto nelle liste del PCI proveniente 
dall'area della sinistra sessantottesca, 
promotore dei Quaderni rossi. « Il -19 



Reati di opinione 
oggi 

deterioramento del clima politico ha 
certamente inciso su alcune lotte tra
dizionali della sinistra. I termini con 
i quali si pone oggi il problema del 
reato d'opinione non sòno gli stessi 
del '68. Dieci anni fa si viveva un cli
ma di profondo rinnovamento politico 
costruttivo. Le teorie rivoluzionarie e
sprimevano un diffuso ribellismo tra i 
giovani, senza che tuttavia la violenza 
assumesse toni allarmanti. Oggi l' 
espressione di un'opinione politica può 
non limitarsi all'adesione ad una dot
trina astratta, può diventare un pre
ciso atto di solidarietà nei· confronti 
di gravissime azioni delittuose. Per 
questo è necessario rivedere la norma
tiva sui reati d'opinione in modo che 
resti vietata l'attività propagandistica 
in favore del partito armato. Sarebbe. 
un grave errore lasciar cadere la bat
taglia per l'abrogazione dei reati d' 
opinione. Si farebbe un importante re
galo al terrorismo e se ne raf forzereb
be il retroterra politico. Ma il pro
blema non è di facile soluzione: bi
sogna acciuffare il contrabbandiere un 
metro prima del confine, guai a scon-
finare di un solo centimetro». , 

Franco De Cataldo, neodeputato ra
dicale, penalista impegnato nei maggio
ri processi politici (difende Ventura nel 
processo l'Cr la strage di piazza Fon· 
tana: « La difesa processuale è un di· 
ritto che prescinde dalle opinioni po
litiche del difensore ») non è d'accor
do. Chiama in causa « la recente stan
gata elettorale del PCI », getta un'ipo
teca su tutta la sinistra storica se que
sta non rivedrà molte sue posizioni so
prattutto sui problemi dell'ordine pub
blico e dei diritti civili. « Guai a in
sistere ancora con le mezze misure, con 
gli incontri impossibili a metà strada 
con la DC. Cosa significa che il reato 
d'opinione debba essere solo abrobato 
per le questioni di principio? Ed af
fermare che Aldo Moro era un nemico 
di classe, che il Governo rappresenta 
lo Stato borghese, è un'opinione per
seguibile o no? Un'abrogazione par
ziale dei reati d'opinione delegherebbe 
::Ila magistratura il compito di deci
dere sui contenuti politici: un atto 
che alimenterebbe una grave confu
sione ». 

E non sempre la magistratura ha in 
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passato dato prova di eclettismo in ma
teria di reati d'opinione. Basta accen
nare appena alla cronaca degli ultimi 
anni: dalle decine di processi a carico 
di Stampa alternativa, il bollettino ra
dicale, al sequestro del settimanale Il 
Tempo, reo di aver vilipeso un capo 
di Stato estero, nella sacra persona del 
Papa. Dall'incriminazione del diretto
re dell'Espresso, Livio Zanetti, per vi
lipendio della religione (una donna nu
da crocifissa in copertina), a quella 
di tre redattori del Messaggero, per isti
gazione all'aborto, proprio, guarda ca
so, nel pieno del dibattito per l'intro
duzione di quell'istituto giuridico. Ma 
non basta. Le vie della repressione 
sono infinite. Decine di reati non stret
tamente qualificati come reati d'opi
nione, sono stati negli ultimi anni 
« usati » dalla magistratura per colpi
re le opinioni. Chiamando in causa 
i vari reati di istigazione, in tribuna
le sono stati condannati Marco Pan
nella per aver invitato a votare sche
da bianca, un cattolico che invitava 
a disertare le armi per motivi di co
scienza in caso di guerra, l'autore di 
un manifesto del Sunia per aver scrit
to: « padroni non vi pagheremo una 
lira, andate a lavorare ». In tribunale 
sono stati pure trascinati per diffusio
ne di notizie false e tendenziose quan
ti sostennero che l'editore Feltrinelli 
era stato vittima, a Segrate, di un omi
cidio; il direttore del settimanale .4BC 
che sostenne la tesi dell'omicidio vo
lontario nei confronti dello studente 
Zibecchi, travolto a Milano da un gip· 
pone dei carabinieri; e perfino il se
natore Umberto Terracini, autore su 
Rinascita di un articolo di condanna 
per l'assassinio dell'anarchico Seranti
ni. Con, la stessa disinvoltura la magi
stratura condannò nel lontano 1970 un 
giornalista querelato dalla Rai oer aver 
scritto genericamente che la TV men
te. Successivamente condannato il di
rettore del Mondo, Renato Ghiotto 
(due anni e 10 giorni), per aver vio
lato il segreto militare pubblicando un 
rapporto riservato sull'ambasciatore ita
liano a Lisbona Girolamo Messeri. 

«Per quanto concerne l'abrogazione 
dei reati di vilipendio non dovrebbero 
esserci problemi », dichiara all'Astro
labio Stefano Rodotà, deputato della 

Sinistra Indipendente, editorialista e 
docente di diritto civile. « I tempi 
sembrano maturi per cancellare dal co
dice una normativa 'non più tollera
bile. II vilipendio non è in fondo che 
una diffamazione aggravata da motivi 
politici. Semmai bisognerà rivedere i 
meccanismi del reato di diffamazione, 
adeguando alla realtà dei tempi gli 
strumenti a disposizione del diffama
to per stabilire la verità e le sanzioni 
a carico del diffamante. Ma ritenere 
che con la sola abrogazione dei reati 
di opinione valutazioni, apprezzamenti 
e giudizi su fatti politici non possano 
più esse:re perseguiti è un'illusione. La 
verità è che il codice offre mille vie 
al potere giudiziario per colpire indi
rettamente le opinioni. E quando que
ste ultime rasentano il limite della le
galità democratica ogni valuzione di
venta opinabile ». 

« Il fatto è - continua l'on. Giu
seppe Branca, senatore della Sinistra 
Indipendente, - che la pur indispen
sabile abrogazione dei reati di opinio
ne non è rilevante rispetto alla gravità 
del momento politico. Ormai il gros
so del poteri~ è nelle mani dei nuclei 
della Digos e dell'antiterrorismo; nella 
lotta contro il partito armato essi con
tano più del Governo e delle Camere. 
Se il terrorismo produce paure diffu
se, è fonte di limitazione della libertà 
di tutti i cittadini, questo non è un 
problema che si risolve in termini di 
codice penale, di tecnica del diritto. O 
almeno non solo. La questione è so
prattutto centrata sui contrnlli, sulle 
direttive, sulla gestione politica di 
fondo della lotta contro il terrori-
smo ... ». 

s. c. 
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Estate culturale romana 

Il restauro 
del Campidoglio 
dopo l'attentato 
fascista 

Tanta festa, i giovani e qualche riserva 

A Gli artisti romani, così come gli 
W artisti di tutte le cictà si lamen
tano perché il Comune non fa nulla per 
loro. Nulla o molto poco: qualche mo
stra storica per insegnare loro la sto
ria dell'arte, ma gli artisti la storia 
dell'arte la sanno già o almeno dovreb
bero saperla. Le loro opere, quelle de
gli artisti viventi, non vengono mai 
richieste o mostrate. E allora essi si 
scandalizzano quando a Palazzo Bra
schi viene allestita una mostra, quella 
di artisti forse professionisti ma di 
certo non acculturizzati, genere di pit
tura come si può vedere sulle banca
relle della poco distante Piazza Navo
na. Biennale romana si chiama: e per
ché no? Si lamentano del resto anche 
i cineasti perché la mostr.t degli stru
menti del cinema al Palazzo delle E
sposizioni ha offeso l'idea di cultura 
che chiunque fa cinema possiede. Ma 
poi per caso nel museo del folklore ro
mano si tiene una rassegna del video
tape molto precisa documentata per 
nulla faziosa e che riesce ad essere un' 
opera7.ione culturale di non secondaria 
importanza. 

Pare che quello che accade nel cam
po delle arti visive sia abbastanza ca
suale e non programmato tuttavia: un 
discorso questo aperto con il Comune 
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di una capitale che deve poter fornire 
i~formazione capillare su tutti gli a\'· 
venimenti, compresi quelli privati di 
chi fa cinema o pittura . Decisamente 
l'assessorato alla cultura ha spostato i 
suoi interessi sui giovani: operazione 
molto intelligente dato che i giovani 
fino a questo punto sono stati tra
scurati da ogni politica culturale dei 
partiti della sinistra. I giovani posti 
in relazione alla città, alle sue aree 
meno conosciute e perciò da usare per 
conoscerle, in relazione agli abitanti 
della città, a quel tanto che rimane di 
storia umana di tradizione che riguardi 
ancora i giovani. 

Ma soprattutto questi giovani sono 
stati posti in una condizione, come di
re, di naturalezza nei confronti della 
cultura della città e del suo uso e so
no stati invitati a confrontarla con 
altri modi di essere, attraverso il tea
tro di altri paesi, accolto un po' dovun
que. Si è chiesta ai giovani una parte
cipazione culturale che giungesse im
mediata senza le mediazioni consuete 
dei produttori di cultura. La città ha 
preso il tono della festa, del luogo do
ve ci si può incontrare a prescindere 
dalle classi sociali da cui si proviene 
perché la cultura avviene e si produ
ce al di fuori di esse. Migliaia di gio-

vani e, di riflesso, di meno giovani, 
hanno appreso che la cultura si può 
godere, che è uno dei piaceri della vita. 

Tuttavia potremmo muovere alcu
ne obiezioni: una separazione troppo 
netta (intenzionale?) tra privato e po
litico, il senso della cultura come sva
go ma poi assolutamente come svago 
che non lascia spazio alla riflessione 
al confronto con altri elementi dell~ 
conoscenza. La sensazione che tutto 
sia molto casuale, non determinato da 
n_ess~na precisa linea o volontà poli
tica in qualsivoglia direzione. Il servi
zio che offre il Comune in questo sen
so appare in qualche modo ancora com
plementare a quello compiuto dalla 
~cuoia negli anni in cui essa ha messo 
insieme un po' tutto e ha macinato 
tutto mettendo tutto allo stesso livello· 
qud discorso sulla scuola che recen~ 
temente e maldestramente si è volu
to riprender~, riaffrontare, correggere 
con. una poi forse eccessiva virata in 
direzione inversa. Nelle attività cul
turali giovanili il Comune di questa 
città si comporta come se i giovani non 
fossero assillati dal problema politico, 
mentre Roma è una di. quelle capitali 
dove l'ideologizzazione è assillante. 

Allora, forse, più che ai giovani la -21 . 
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risposta è indirizzata alla domanda di 
cultura dei ceti medi, alla sprovincia
lizzazione culturale del cittadino me- · 
dio che fino ad oggi passava le sue 
serate preferibilmente in pizzeria. Og
gi invece può andare alla Basilica di 
Massenzio à sentire Carmelo Bene che 
fa Byron. Alcune riserve dunque su 
un'attività tanto varia vivace e gioio-. 
sa che ci ha permesso fondamental
mente di godere in quanto cittadini 
di spazi diversi, di rive del fiume ap
prezzate sempre con senso di colpevo
lezza e senza totale abbandono. Alcu
ne incertezze di giudizio che il tempo 
potrebbe senz'altro correggere e defi
mre. 

Una mostra sì è inaugurata ieri a 
Palazzo Braschi nel quadro di questa 
singolare estate romana, una piccola 
(ma non poi tanto) preziosa mostra, 
quella documentaria sulla vita di Tol
stoi. Fotografie, lettere, manoscritti e 
perfino quadri che ritraggono luoghi 
della vita e della fantasia, stampe, co
pertine, illustrazioni. Una bella mostra, 
di quelle che fanno cultura. Che indu
cono a riflettere ad esempio come il 
mondo immaginifico dello scrittore rus
so e del suo tempo fosse strettamente 
legato alla parola, quanto poco contas
se l'immagine per la comunicazione 
dei messaggi. Le molteplici immagini, 
i ritratti di personaggi, le situazioni che 
Tolstoi rese e descrisse non avevano 
riscontro per l'epoca in nessun mezzo 
espressivo che non fosse la parola 
scritta. Ci sarebbe voluta in seguito 
soltanto la macchina del cinema per 
animare figurativamente quella f.olla di 
luoghi e di personaggi. 

Una mostr~- preziosa, capace di por
tarci avanti e indietro nel tempo, per 
la quale varrebbe forse la pena di 
pensare a 'qualche visita guidata pro
prio per quei giovani che fino ad 9ggi 
abbiamo lasciato abbandonati sui prati. 

F. O. C. 
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Nuovo cinema polacco 

I I cauto dissenso 
di A. Wajda 
dt Gianfranco Sogliari 

Minatori polacchi al rancio 

A Nella Polonia di oggi una giorna
W lista televisiva, Agnieszka, rico
struisce per il suo diploma di regia la 
figura di un operaio degli anni '50. Il 
lavoro non è facile: freni burocratici,· 
difficoltà nel reperimento del materia
le, reticenza dei diretti interessati. Ma 
Agnieszka ha una sua nervosa irruen
za che le permette, scocciando a drit
ta e a manca, di superare parte degli 
ostacoli. 

Cosa c'è di tanto scomodo nel per
sonaggio di Mateusz Birkut, l'operaio 
stakanovista celebrato a suo tempo 
per il contributo dato alla costruzione 
di Nowa Huta, la più grande impresa 
industriale polacca? C'è una statua di 
marmo ormai dimenticata fra la pol
vere dei magazzini del museo nazio
nale; c'è il fantasma dello stalinismo 
anni '50, tacitamente sconfessato e mai 
analizzato criticamente; c'è la Polonia 
di oggi che passata per fasi critiche 
come la « primavera » del '56 e gli 

• scontri di Danzica del '70 si presenta 
con il volto preoccupante dei suoi nuo
vi burocrati. 

Il film è tutto in questo confronto
scontro tra passato e presente, sia a 
livello storico che espressivo. Al filo 
conduttore della narrazione principa
le si intrecciano di continuo spezzo
ni originali di documentari d'epoca e 

flashback che raccontano, vero film 
nel film, le vicende di Birkut e di chi 
lo conobbe: i piani narrativi si inter
secano; le immagini in bianco e ne
ro reagiscono col colore e il materia
le che vorrebbe essere più rigorosa
mente storico è contaminato da quel
lo di fantasia e viceversa. Cosicché la 
« documentarietà inventata » della rap
presentazione ufficiale si scontra con 
la « invenzione realistica » del film 
dando corpo, oltre che all'ambiguità 
necessaria allo spessore del discorso, 
ad un'interessante presa di posizione 
sul cinema. 

Il regista Burski che girerà il do
cumentario Essi costruiscono la no
stra /eticità, da cui Birkut deriverà 
la sua gloria nazionale, ha nel film 
una battuta illuminante: «La cine
presa ha le sue regole. E' un oggetto 
senza anima che registra soltanto l~ co
se che yede, nient'altro». E per tutto 
il seguito assisteremo alla « costruzio
ne » delle cose che deve vedere que
sto « oggetto senza anima » che è la 
cinepresa. 

Smentendo il suo doppio nel film 
W ajda ci introduce alla nozione di te
sto cinematografico, che è intersezio
ne di piani, pluralità nei livelli del 
senso, necessità di oltrepassare i li
velli più im.mediati ed arrivare a quel-
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li profondi. Il tutto in una rigorosa 
« costruzione », dichiarata, esibita 
senza infingimenti, a smentire la de
bole illusione di occultamento del do
cumentarista di regime. 

Ad approfondire il discorso sul ci
nema c'è il personaggio di Agnieszka 
e il suo modo di filmare sgrammatica
to e nevrotico. E' il giovane cinema 
polacco che vuole riappropriarsi con 
foga della verità di cui è stato defrau
dato, riscoprirla al di là delle immagi
ni mistificate (e allo stesso tempo in
terrogarsi sulla possibilità oggi in Po
lonia di poter girare film su argomen
ti scomodi: non dimentichiamo che 
Wajda ha dovuto aspettare tredici an
ni prima di girare il suo Uomo dz 
marmo). Il senso di questa riappro
priazione ci è dato dalla scena in cui 
Agnieszka, al museo nazionale, ripren
de la grande statua di marmo stando
le a cavalcioni in un vero e proprio 
amplesso. Con un atto d'amore Birkut 
viene riscattato dalla retorica mistifi
cante e recuperato alla dimensione di 
coscienza critica della sua epoca. 

Da eroe positivo della ricostruzio
ne ad oppositore ostinato e solitario, 
fino alla morte negli scontri· del 1970 
fra operai e polizia a Danzica: per la 
giovane generazione conoscere Birkut 
è come ri-conoscerc un padre. C'è una 
scena chiave · in cui Agnieszka si in
contra con suo padre, dopo essere sta
ta privata del materiale per girare 
quanto restava del film. E' il vecchio 
che dice alla giovane di non desistere 
e di andare sino in fondo: questo in
coraggiamento darà ad Agnieszka la 
forza di continuare, ritrovare il figlio 
di Birkut e# conoscere la verità. . 

Il passato non è soltanto l'ombra 
dello stalinismo (che si proietta an
cora sulla Polonia d'o.iz~i) ma anche 
il patrimonio di lotte che dai padri si 
è trasmesso ai figli. Questo il « mes
saggio » prudentemente ottimistico del 
film di Wajda. La scena finale sarà 
allora un'ironica sfida al mediocre op
portunismo dei burocrati che hanno 
ostacolato il lavoro di Agnieszka (e 
di Wajda): la giornalista e il figlio di 
Birkur percorrono con passo allegro 
il lungo corridoio del palazzo della te
levisione. Che il film si faccia o meno 
non ha più importanza. 

• 
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A 
il 

Ravenna 
"compromesso" ' e bizantino 

A Dalle vicende della Romagna del 
W dopoguerra, fino agli accordi di 
Ravenna di dieci anni fa (il primo 
«compromesso» dalla DC al PCI), 
prende occasione Gianni Giadresco per 
un agile volume che ripropone ai let· 
tori una esperienza politica che ha mol
te analogie con la situazione nazionale 
di oggi. 

Giadresco, che è dal 1972 deputato 
al parlamento, era, all'epoca dei fatti 
narrati nel suo libro, segretario della 
federazione comunista ravennate, quan
do la città di Ravenna e gran parte 
della Romagna erano sinonimo di 
« giunte difficili», e gli elettori veni
vano chiamati alle urne quasi ogni an
no. Per dirla con Gian Carlo Pajetta, 
autore della prefazione, « le elezioni 
erano diventate a Ravenna qualcosa 
come la Pasqua, il Natale, il i• mag
gio ». 

Il titolo, quasi ironco, riprende un' 
arguta risposta di Andreotti alle criti
che che vennero mosse al suo partito 
per l'accordo rag.1Ziunto a Ravenna con 
PCI, PSIUP, PSU, PRI. Un accordo 
che consentiva, dopo anni di instabilità 
e di gestioni commissariali, di garantire 
giunte elettive al comune e alla pro
vmcia, ma che violava i confini dell' 
area democratica stabiliti dal centro
sinistra. Una soluzione, come si legge 
nel volume « non identificabile sui ra
dar della politica italiana ( ... ) una in
novazione che dispiaceva a molti. An
che tra coloro che avevano dovuto su
birla, non pochi la osteggiavano o ten
devano a circoscriverla a un ambito 
locale, nella speranza di farla fallire. 
Il rischio era che, nella babele italia
na, provocata dai guasti del centro-si
nistra, il bizantinismo dei ravennati po
tesse rappresentare una possibile indi
cazione di portata più generale ». 

L'accordo cui si giunse nel 1969 fu 
ovviamente soltanto l'approdo di una 
lunga e travagliata vicenda che l'auto
re racconta con dovizia di particolari 
e che coinvolge da La Malfa, a Zac
cagnini a Biasini, protagonisti della 
j)olitica dello scontro e, poi, della svol
ta degJi accordi. 

In primo piano, trattandosi della 
Romagna, non poteva non essere il 
rapporto tra comunisti e repubblicani, 
al quale l'autore dedica pagine di no
tevole interesse. Ma, forse l'indicazio-

ne più « nuova » del volume è legata 
all'analisi delle illusioni riformiste 
della DC quando Ravenna, grazie al 
tumultuoso sviluppo industriale segui
to alla scoperta di giacimenti metani
f~ri, prese?tava tutte le condizioni per 
diventare ti « laboratorio » del neoca
pitalismo: « il disegno politico, aper
tamente rivelato, era quello di fame 
la vetrina di un successo che aveva di 
mira, prima del progresso economico e 
sociale, la sconfitta del comunismo, un 
successo sul quale i dirigenti della :OC 
sembravano non nutrire alcun dub
bio ». 

L'idea che l'industrializzazione lega
ta al « gigante dell'ENI », che l'incre
mento dei traffici portuali, che la fog
ge stralcio nelle caqipagne, che la na
scita Ji un movimento cooperativo dc 
contrapposto alla cooperazione « ros
sa », potessero servire a indebolire e 
sconfiggere il comunismo emiliano si 
accompagnava all'analisi sbagliata' di 
un comunismo « bracciantile », feno
~eno d~ _«area depressa», incapace 
d1 porsi 1 problemi dello sviluppo 
quando Ravenna si collocava, con tutte 
le sue contraddizioni, tra i punti cardi
nali del vantato « miracolo economi
co». L'esperienza di Ravenna è la di
mostrazione esatta del contrario delle 
tesi dc e il primo compromesso cui si 
e.iunse in Italia dopo gli anni sterili 
dello scontro conferma quanto sia dif
ficile trovare la strada del buonsenso 
rna al tempo stesso che è possibile ol
tre che necessario. 

Questa ci pare la lezione da tr'.lrre 
da una lettura attenta del libro di Gia
dresco scritto per ricordare vicende del 
passato, che allora non ebbero la pre
sunzione di anticipare soluzioni nazio
nali, anche se l'autore sottolinea che 
« ..• la sorte ha voluto che, dieci an
ni più tardi, dovesse essere proprio 
lo stesso Andreotti a sperimentare, 
sotto la spinta dell'emergenz2., una 
rnaS?l!ioranza di governo che aveva 
Qualche somiglianza con ~li accordi rea
lizzati, nella primavera del 1969, dalla 
grande maggioranza di Ravenna ». 

I. A. 

Gianni Giadresco, Il compromesso bizan
tino. Editori Riuniti 1979. pagg. 230, Lire 
3.000 -23 



Nitti, Rosselli, Lussu, 
confinati n3ll'isola 
di Lipari il 29 luglio 
del '29 riuscirono a 
evadere e a 
imbarcarsi per la 
Tunisia 

Alla fuga da Lipari Rosselli 
aveva pensato fin dal giorno 
che vi fu assegnato, dopo il 

processo di Savona per la 
fuga di Turati. Parri, assegnato 

ad Ustica, l'aveva raggiunto nella 
primavera del '28 e i fraterni 

amici avevano potuto riprendere 
a tessere e ritessere i lunghi 

progetti per l'avvenire 
incominciati a discutere nella 

comune cella di Savona. In 
quegli anni cominciava la 

storia di Giustizia e Libertà. 
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A 50 anni 
dalla beffa di Lipari 
di Ester Parri 

A Questa volta a mettermi la penna 
W in mano è stato l'articolo di Ar
turo Colombo sul « Corriere della se
ra » del 26 luglio sulla fuga di Rossel
li, Lussu e Nitti da Lipari, foga che 
ebbe l'insperata riuscita dopo lunghi 
mesi di preparativi, ansie, preoccupa
zioni per altri tentativi andati a vuo
to. Ma a ripensarci sono rimasti solo 
Parri e Dolci, Gioachino, con eguali 
amari pallidi sorrisi: gli anni sono cor
rosivi crudelmente. 

Alla fuga da Lipari Rosselli aveva 
pensato fin dal giorno che vi fu asse
gnato, dopo il processo di Savona per 
la fuga di Turati. Parri, assegnato a 
Ustica, l'aveva raggiunto nella prima
vera del '28 e i fo1terni amici ave\·ano 
potuto riprendere a tessere e ritessere 
i lunghi progetti per l'avvenire inco
minciati a discutere nella comune cella 
di Savona in compagnia di Albini, del
la gatta Rosita e di molti giornali. Se 
ritrovo la poesia che Albini mi mandò 

in ricordo ve ne farò dono: è una spe
cie di« Avanti Popolo, alla riscossa ... ». 

I particolari della fuga ci sono so
lo Parri e Oolci a ricordarli esattamen
te, il povero bolognese Fabbri, socia· 
lista, che doveva farne parte, forse 
giunse in ritardo all'appuntamento, la
sciò i suoi ahi ti su di uno scoglio e 
tornò a casa dove il giorno dopo fu 
prelevato per essere processato a Mes
sina. Scontata la condanna mod attra
versando la linea gotica: era stato un 
prezioso amico. Oltre a Fabbri vi fu
rono altre, poche, vittime di questa 
fuga degna d'essere nota come la bef
fa di Buccari, il Direttore della Colo
nia che fu trasferito, un milite che, 
assegnato alla sorveglianza della no
stra casa, tossiva tutta la notte e finl' 
per suicidarsi una mattina di partico
lare triste pioggia ostinata, e una don
netta che mi portava latte, uova e 
frutta: disgraziata, fu perquisita subi
to dopo scoperta la fuga con tanto 
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malgarbo cht si spaventò e per:>e il 
bimbo che attendeva. Ma Rosselli non 
seppe mai di queste vittime innocenti, 
di cui il colpevole era solo il Regola
mento del Confinato. 

Vogliamo ricordare l'odierno confi
no e confrontarne le « Regole »? scri
ve Aldo Garosci nell'introduzione a 
«Oggi in Spagna, domani in Italia». 
La storia del confino di Lipari fino al 
2 luglio 1929 che vide l'ardimentosa 
evasione ... è la storia di una continua 
successione di tentativi di fuga da un 
lato e, dall'altro, della composizione di 
1< Socialismo liberale » piccolo classico 
libro diretto a riprendere cosciente
mente la tradizione revisionistica del 
sociali5mo e a polemizzare con l'orto
dossia marxista (piuttosto l'ortodossia 
del positivismo marxista evoluzionisti
co che le forme attivistiche note più 
cardi, nelle quali tuttavia molto fata
lismo e catastrofismo permangono) di
retto soprattutto a dichiarare le aspi
razioni a una saldatura dcl liberalismo 
con i1 socialismo in un compito di giu
stizia sostenuto da una visione morale 
e libera. Nel 1929 incominciava la 
storia di Giustizia e Libertà. 

Visione morale e libera uguale a 
Giustizia e Libertà, uguale a sodali
smo Rosselli-Parri, uguale '\ lunghe di
scussioni costruttive nel carcere di Sa
vona e a Lipari. 

Ma l'esilio è corrosivo. Il 1934 ve
de la rottura della concentrazione anti
fascista e la fine delt'allc1nza tra Giu
stizia e Libertà e PSI. Sarebbe avve
nuta se accanto a Rosselli ci fosse sta
to Parri? 

Chi assistette con silenziosa pazien
te presenza ad eterne discussioni ne 
dubita: anche se ricorda bene un aned
doto raccontato da Rosselli a prooosi
to di certi spinaci che avrebbe dovu
to mangiare da ragazzino e che rifiu
tava così sistematicamente che la mam
ma un i.?iorno lo mandò col piatto a 
mangiarli in camera sua. Dopo due ore 
quando la mamma tornò, il piatto era 
vuoto: gli spinaci bene allineati de
coravano con un lavoro di paziente 
fatica i vetri della finestra. La mam
ma rise, e non gli offerse più spinaci. 
E' un episodio della fanciullezza di 
Carlo, mi è tornato ìn mente leggen
do « Oggi in Spagna, domani in 
Italia ». 
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Nel giornale del miliziano lcAAO: 
« Il rancio è abbondante ma a base 
di montone. Pochi riescono a mangia
re. Un vino grosso di venti gradi mi 
libera dalla nausea, ma dopo pochi mi
nuti ho non solo i piedi ma anche la 
testa in fiamme. Eppure non ho be
vuto che pochi sorsi. Le discussioni si 
accendono fra i militi e dobbiamo in
tervenire e sorvegliare il vino. (Un re
parto può essere formato di dèi. Ma 
gli dèi in un reparto tornano bambi
ni). Il montone, il vino rosso, moderni 
dèi riuniti sono simili agli spinaci di 
un tempo, alla divinità materna, ali' 
ostinazione infantile. Domando scusa 
di parlare delle mie ... fantasie. Ma do
po aver sfogliato e riletto molti capi
toli precedentemente segnati mi do
mando: se Rosselli non avesse avuto 
quella sua tragica e disumana fine e 
fo~se tornato in Italia, Giustizia e Li
bertà che posto avrebbero oggi in Ita
lia? Quale partito sarebbe ora alla ri
balta? I suoi ottanta anni come avreb
bero inciso nella nostra vita? Avrebbe 
proibico il reparto di dèi che troppo 
spesso si rinnova alla guida del Paese? 

Perdonaie se non sapendo comporre 
un sirventese plagiando: « Pianger 
vo' .ser Blacasso» ricordo solo agli ami
ci dell'Astrolabio che le celebrazioni 
dei cinquantenari possono servire a non 
sentirci mai in nessun momento uno 
scettro a portata di mano. 

• 
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Chi ha paura dei profughi? 
di Vittorio Vimercati 

A La gravità e l'urgenza del proble
W ma dei profughi indocinesi hanno 
finito per prevalere sulla pur necessa
ria ricerca delle cause politiche del 
dramma e quindi sulla ricerca di solu
zioni più incisive. Significativa, in que
sto senso, è stata anche la conferenza 
di Ginevra organizzata dall'ONU, che 
se da una parte ha risposto alle atte
se mettendo in piedi un programma di 
soccorso realistico, dall'altra, evitando 
ogni analisi politica del fenomeno, an
che secondo un'esplicita condizione a
vanzata da Hanoi, è apparsa sfuggen
te e insufficiente. 

Il Vietnam, in effetti, ha ragione di 
chiedere di non essere posto nella in
tegrata situazione dell'imputato già 
condannato in anticipo, ma avrebbe 
fatto meglio ad accettare un dibattito 
più ampio: sarebbe stato più difficile, 
così, a Mondale pronunciare un discor
so canto ispirato quanto ipocrita sulle 
« responsabilità » degli Stati Unici e 
della comunità internazionale davanti 
ai profughi, come se i profughi non 
fossero vietnamiti e come se il Viet· 
nam non fosse stato l'oggetto di una 
politica, appunto degli Stati Uniti, te
sa a ridurlo « all'età della pietra ». 

Anche in Italia si è avuto paura di 
affrontare la questione nelle sue reali 
dimenc;ioni. C'è stata la dura offen
siva della destra e del centro (perio
dicamente il GR-2 ha trasmesso edi
torìali di Gustavo Selva, deputato eu
ropeo mancato, che ripeteva i suoi ri
tornelli sulla « mancanza di libertà »: 
il che in termini assoluti può anche 
essere vero, perché è chiaro che in 
Vietnam non esiste un sistema di tipo 
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garantista o pluralista, ma non spiega 
egualmente nulla, non foss'altro per
ché non è solo in Vietnam che non 
sono assicurate le libertà fondamenta
li della tradizione europea), di conte
nuto chiaramente anticomunista, e la 
sinistra obiettivamente è parsa sulla 
difensiva, forse proprio per non aver 
imposto il terreno giusto su cui di
scutere. Il falso unanimismo che si è 
creato non ha reso · giustizia aJ!e di 
vergenze che dovevano pur esserci, a 
meno di non ritenere che l'anticomuni
smo sia comune a tutce le nostre for
ze politiche. 

Questo semiricegno a un esame cn
tico, critico anche nei confronti del 
Vietnam ovviamente per quello che 
gli compete, ha fatto sì che la pur 
discutibile e discussa decisione di in
tervenire in soccorso dci profughi con 
delle navi da guerra passasse presso
ché inosservata. Le sole polemiche che 
si sono sentite si sono fermate al li
vello giornalistico, senza veramente en
trare nella sfera politica. 

La verità è che se le accuse di 
Hanoi, che ha parlato di « provoca
zione », di « azioni criminali » e di 
«atti ostili». appaiono francamente 
fuori luogo, c'è un'ovvia incongruen
za fra le conclusioni della conferenza 
di Ginevra, che vanno nel senso di un 
arresto dell'emigrazione clandestina, e 
il pattugliamento in alto mare (anche 
se per qualéhe tempo potrebbero es· 
serci dispersi dei precedenti esodi). Il 
Vietnam ha detto anche che la presen
za di navi americane e italiane, soprat· 
tutto se accoppiata all'opera di « isti· 
gazione » di non meglio precisati « ele-

Profughi 
v1etnam1t1 
nel mare della Cina 

menti reazionari americani e cinesi » 
all'interno del Vietnam stesso, può in
coraggiare i vietnamiti a lasciare il pae
se illegalmente. 

Meno controverso è stato l'atteg
giamento italiano sul problema degli 
aiuti. Anche in sede CEE l'Italia ha 
sposato la linea morbida cercando di op
porsi al taglio degli aiuti a Hanoi con il 
pretesco del dirottamento dell'aiuto ai 
profughi. Sarebbe assurdo - ma qui 
tnrna il tema del dibattito politico -
privare il Vietnam di quel poco che la 
Comunità ha stanziato a suo favore, 
quando è proprio !'estremamente cri
tica situazione economica interna uno 
- non il solo - degli elementi che 
hanno indotto tanti a fuggire per ma
re. Purtroppo non saranno questi 
frammenti di assistenza a sollevare il 
Vietnam dalle sue penose condizioni. 
Così come non saranno le pressioni di 
vario genere che nella circostanza si 
sono accanite contro il Vietnam a fa. 
vorire quell'evoluzione « liberale » che 
pure si finge di perseguire. 

Resta la questione dell'inserimento 
dei profughi nella società italiana. I 
primi arrivi sono avvenuti in un clima 
abbastanza singolare, con tutti i parti
colari di quello che una volta si sa
rebbe chiamato « esotismo ». Alcune 
migliaia di vietnamiti potranno forse 
essere assorbiti con una certa facilità, 
magari non nelle campagne visto che 
per lo più sono fuggiti per non ritor
nare alla terra, ma sembra giusto chie
dersi quanto e come sia preparata l' 
Italia a un simile compito. Più che 
ricordare gli emigrati italiani, si de
ve dire che gia adesso esistono in Ita
lia lavoratori « di colore » che occu
par o i posti più bassi della scala so
ciale e che nessuno, sembra, si cura 
di tutelare. 

Se i vietnamiti andranno ad ingros
sare i ranghi del « lavoro nero», la 
nostra generosità non sarà poi stata 
così alca; se per loro ci sarà un trat
tamento privilegiato, avrebbero ragio
ne tunisini e africani di sentirsi discri
minaci, non si sa se per ragioni politiche 
o addiritcura razziali. Un po' come sta 
avvenendo in Francia, dove si espello
no gli algerini e si vantano meriti spe
ciali nell'accoglienza dei profughi indo-
cmes1. 

• 
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Il Giordano 
attuale confine 
tra Israele e Giordania 

La « pax americana » 
In Medio Oriente 

avrebbe dovuto 
reggersi su un 

quadrilatero costituito 
da Iran, Israele, Egitto 

e Arabia Saudita. 
Adesso però il 

quadrilatero è in pezzi 
e gli Stati Uniti si 

Interrogano su quale 
dovrà essere la prossima 

mossa, ammesso che 
non siano gli avversari 
a compierla. In tanta 

instabilità Israele torna 
ad essere quello che, 

al di là di tutti I 
rapporti emotivi e di 

convenienza, è sempre 
stato in tutti questi 

anni per gli Usa: un 
punto fermo In un 

mare di governi 
« volubili ». 

Il fattore Israele 
nel Medio Oriente 

di Giampaolo Calchi Novati 

A Più si ripete che il pro
W blema palestinese è il 
nodo essenziale di una pace 
stabile in Medio Oriente e 
più i palestinesi sono di fat
to messi fuori dal giuoco 
reale. Potranno rientrare so
lo e quando si sarà comple
tata la loro « diplomatizza
zione ». In questa direzione 
si sta muovendo verosimil
mente la « mediazione » del
la socialdemocrazia europea, 
di cui un primo accenno è 
stato il ricevimento di Ara
fat a Vienna presenti Kreisky 
e Brandt. Ma allora l'OLP, 
lasciando pure da parte tut· 
ti i discorsi di « rivoluzio
ne », dovrà inserirsi in uno 
schema dato, che è poi quel
lo al quale sta lavorando la 
politica che conta: ed in que
sto contesto gli schieramen
ti strategici prevalgono di 
gran lunga sugli aspetti na
zionali o di classe. 

I fattori che allo scato at
tuale condizionano la situa
zione sono sostanzialmente 
due: da una parte la caduta 

del <( bastione » Iran e dal-
1 'altra i nuovi balzi in a
vanti nell '« e scala ti on » del 
petrolio gestita dall'OPEC. 
La fine del regime dello scià, 
oltre a privare gli Stati Uni
ti di un alleato, di un ine
sauribile acquirente di armi 
e di un calmieratore dei prez
zi del greggio, ha diffuso la 
sensazione che tutte le mo
narchie della regione potreb
bero essere in pericolo. Ogni 
Stato fa storia a sé, ma la 
rtpresa del fondamentalismo 
islamico può essere un ele
mento di perturbamento per 
regimi che appaiono più vul
nerabili in quanto meno 
« aggiornati » . Per quello 
che riguarda l'OPEC, è inu
tile ricordare quali traumi la 
sua politica dei prezzi e del
la produzione sia provocando 
nel mondo occidentale e qua
li progetti - più o meno 
insani - stia su~erendo 
agli stati maggiori delle mag
giori potenze. 

Com'è noto, net piani di 
Washington, la « pax ame-
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ricana » in Medio Oriente 
avrebbe dovuto reggersi su 
un quadrilatero costituito da 
Iran, Israele, Egitto e Ara
bia Saudita. Un tempo, tale 
quadrilatero non aveva mol
te comunicazioni interne, 
stanti il « rifiuto » arabo nei 
confronti di Israele, la riva
lità fra Iran e Arabia Saudi
ta per l'egemonia nel Golfo 
e persino le divergenze fra 
Il Cairo e Riyadh, ma poco 
a poco l'Iran è stato reso 
più omologo alla politica del 
mondo arabo, Egitto e Ara
bia Saudita si sono riconci
liati e Israele ha firmato il 
pnmo trattato di pace con 
uno Stato arabo, appunto I' 
Egmo. Senonché la ricom
posizione è stata di breve 
durata, perché l'Iran è sta
to sconvolto dal soffio del
la rivoluzione e proprio il 
passaggio più prezioso - I' 
accordo fra Israele e Egitto 
- ha incrinato il fronte a
rabo creando una profond11 
frattura fra Sadat e la dina
stia saudiana. Il quadril11te· -27 



Il fattore Israele 
nel Medio Oriente 

ro è in pezzi e gli Stati Uniti 
si interrogano su quale do
vrà essere la prossima mos
sa, ammesso che non siano 
gli avversari a compierla. 

In queste condizioni è 
Israele, considerato prima 
solo un elemento aggiuntivo, 
a rafforzarsi. In tanta insta
bilità Israele corna ad esse
re quello che al di là di tut
ti i rapporti emotivi o di 
convenienza è sempre stato 
in rutti questi anni per gli 
Stati Uniti: un punto fermo 
in un mare di governi « vo
lubili ». Israele. naturalmen
te, approfitta della congiun
tura per consolidare la sua 
funzione, ma si trova a do
ver condurre una politica in 
sé contradditcoria: la sua im 
porcanw cresce se aumenta 
l'instabilità in tutco il Me
dio Oriente, ma ohre un cer
to limite di tensione gli Stati 
Uniri potrebbero sacrificare 
l'alleato minore, cioè Israe
le, per recupen•re la posta 
più grossa, il mondo arabo 
e l'OPEC. Israele si srn com
portando con spregiudicatez-

• 1.a (bombardamenti nel Liba
no meridionale, nuovi inse
diamenti nei territori occu
pati, linea dura nei negozia
ti con l'Egitto, ecc.), e le 
riserve degli Stati Uniti so
no il segno che a Washing
ton si avverte la pericolosità 
di una simile politica al 
rialzo. 

Lo scenario che mettono 
in conto i dirigenti israe
liani prevede un graduale 
peggioramento in tucti i 
paesi arabi della fascia « mo
<lernta », già adesso in pra
tica « garantiti » dal deter
rente rappresentato dallo 
stesso Israele (il caso del Li
hano è forse estensibile alla 
Giordania se non all'Arabia 
Saudica). cui dovrebbe cor
rispondere un deteriorafllen
to nei rnoporti globali fra 
mondo arabo e mondo occi
<lcn rnle. Israele deve solo e-
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vitare che quelle che esso 
considera esigenze « vitali » 
siano compromesse dal prez
zo che gli Stati Uniti potreb
bero pagare per ristabilire 
la loro supremazia nel Me
dio Oriente. Il fatto è che 
nella « pax americana » do
vrebbe pur essere compresa 
una qualche soluzione dcl 
problema palestinese, ben
ché in termini minimalistici, 
mentre Israele non è dispo
sto a fare concessioni sui ter
ritori occupati, malgrado le 
disposizioni del trattato con 
l'Egitto. 

Quali saranno le reazioni 
dei governi arabi? L'Egitto 
si trova evidentemente Ja. 
vanti a scelte molto penose. 
Respinto dal mondo arabo, 
Sadat ha alimentato il nazio
nalismo egiziano, ma l'isola
mento non si addice al pil: 
grande Stato arabo, né la 
vocazione «africana», ripro
posta dal presidente egizia
no al vertice dell'OUA a 
Monrovia, è un rimedio suf· 
fidente La forza della po
litica di Sadat nei primi an
ni '70 fu di rimettere in 
simbiosi l'Egitto e l'Arabia 
Saudita, rinunciando per suo 
conto al radicalismo. Camp 
David ha invertito questa li
nea di tendenza e Sadat nor. 
può certo compiacersene. 

E' vero. tuttavia, che il 
fronte degli oppositori è de
bole e ampiamente vellei 
tario. Alcuni sono contro 
Camp David per convinzio
ne; altri, come l'Arabia Sau 
dita, solo perché temono d1 
lasciare a11 li « ultra » e for
se all'URSS il monopolic 
della « fermezza ». Il com
petitore per antonomasia 
dell'Egitto, la Siria, è in dif 
ficoltà ed è probabilmente. 
il paese arabo destinato a 
passare per primo attraver
so una crisi dall'esito im
prevedibile. Anche il proget
tato oatto fcdernle o di uni
ficazione fra Siria e I raq, 

che avrebbe ridato credibili
tà all'alternativa, è stato ac
cantonato di fronte al so
pravvenire delle solite in
compatibilità fra i due pae
si della Mezzaluna e fra i 
due tronconi dcl Baath. 

Questa lenta e\•oluzione 
potrebbe anche essere acce
lerata da quello scontro ri 
solutivo che alcuni in Occi
dente ritengono inevitabile 
e che vorrebbero perciò gui
dare per essere nelle condi
zioni migliori per vincere. 
Basterebbe una pro\•ocazio
ne per far precipitare una 
situazione tesa naturalmente 
e che voci incontrollate vo
gliono ulteriormente acuire. 
Più che mai Israele vigila 
per riprop.orsi come il « pi
vot » di tutte le combinazio
ni. E più che mai i palesti· 
nesi fanno la figura del sog
getto passivo, utile al più 
per innescare un'esplosione. 

I palestinesi hanno natu
ralmente respinto le insinua
zioni ali 'origine degli strani 
allerta decretati dalle autori
tà americane. Non si \'ede 
in realtà come l'OLP potreb
be conciliare I 'offensiv:- di
plomatica in corso, e che 
punta al « riconoscimento >) 

da parte dci principali gover
ni dell'Europa occidentale 
(dopo Vienna, Arafat ha in 
programma altre visite, un:? 
a Parigi e una forse, quan
do ci sarà un governo sta
bile, a Roma), con iniziative 
distruttive. Atti di terrori
smo potrebbero però essere 
organizzati da gruppi mino
ri, magari proorio in odio al
la politica dell'OLP. Più va
ghi sono i riferimenti alle 
Yemen del Sud, indicato 
spesso come la centrale sov
versiva per eccellenza tan 
to da aver indotto gli Stati 
Uniti a fare dello Yemen uno 
dei loro niù costosi alleati , 
con qualche allusione di al?
giramento nei confronti del
l'Arabia Saudita. 

Accettando queste versio
ni, si arriva alla conclusio
ne - paradossale ma non 
troppo - di uno sposta
mento della linea di frizio
ne dalle tradizionali frontie
re del conflitto arabo-israe
liano in un'area strategica in
determinata. E' il Golfo e 
non più il Sinai o il Giorda
no o il Golan il terreno di 
scontro. Ma questo, come 
si diceva, non impedisce a 
Israele di essere att! vo: l' 
imporrante è non perdere il 
controllo della situazione, 
con riguardo sia ai « radica
li » del mondo arabo che 
agli Stati Uniti. Significativo 
a questo proposito è l'atteg
giamento che il governo 
israeliano ha tenuto sul pun
to della forza di vigilanza 
nel Sinai: in\·ocando la let
tera dell'accordo di Camp 
David, Israele si è opposto 
all'invio di un contingente 
basato su un'intesa fra USA 
e URSS, nel timore di chis
sà quale congiura a suo dan
no. Tutta la strategia di 
Israele, in effetti, presuppo
ne che ci siano dei « nemi
ci » da isolare e contenere, 
e nulla di più di un sia pur 
modesto coinvolgimento del
l'Unione Sovietica nella stra
tegia della pace è contrario 
a questa prospettiva 

G. C. N. 
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Conferenza stampa 
dell'ETA: e Prima 
il federalismo 
dopo l'indipendenza • 

.. 
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Nasce l'Euzkadi 

I nuovi ''fueros'' 
e il residuo terroristico 
di Mario Galletti 

~ " Il popolo basco, o 
W Euzkal-Herria, espri
menJo la propria nazionali
tà e allo scopo di raggiunge
re il suo autogoverno, si CO· 

stituisce in comunità auto
noma all'interno dello Stato 
spagno!o e assume la deno
minazione di Euzkadi, o Pae
se Basco, in accordo con la 
Costituzione e con il pre
sente Statuto». E' questo il 
primo articolo del testo co
stitutivo della nazionalità ba
sca; il secondo precisa che 
« AJava, Guipuzcoa, Wizca
ya e Nav?rra hanno diritto 
a far parte della Comunità 
autonoma del Paese Basco ». 
L'intesa, senza nessuna for
zatura retorica, è storica e 
sensazionale: essa è stata 
raggiunta nel 103° anniversa
rio dell'abolizione dei dirit· 
ti autonomi dei baschi 
( « Los fueros vascos ») an
nulla ti d'imperio ··aaJ gover
no centrale di Madrid il 21 
luglio 1876 con un ateo che 
aprì la lunga e tragica « que
stione basca » - più di un 
secolo di contese, recrimina
zioni, conflitti, attentati, per
secuzioni e morte - e nel 
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43° dell 'attacco franchista al
la Repubblica, nel cui ambi
to Euzkadi era riuscita a re
cuperare il rispetto della sua 
personalità nazionale e cul
turale. Ebbene: il carattere 
sensazionale dcl nuovo Sta
tuto, che prima le Cortes 
statali e altrettanto presto 
un referendum nel Paese Ba
sco saranno chiamati a ra
tificare, sta proprio in que
sti richiami storici: nel sen
so che i diritti che le popo
lazioni di Alava, Guipuzcoa, 
Wizcaya e Navarra vedono 
oggi riconosciuti superano di 
gran lunga quelli che lo Sca. 
to autoritario un secolo fa 
e Franco nel 1937 abolirono 
con leggi liberticide, o con 
la forza delle armi. 

Il giudizio che in sintesi 
si è qui formulato sul nuo
vo Statuto basco è quello che 
indistintamente tutte le for
ze politiche spagnole e di 
Euzkadi esprimono, con I' 
eccezione (più che ovvia) del
l'estrema destra spagnola, e 
- nel Paese Basco - di 
alcune frange dell'organizza. 
zione nazionalista, clandcsci-

na e no: vale a dire l'Eta 
militare, già in polemica a
perta con !'Eta politico-mi
litare che invece ha caloro
samente approvato lo Statu· 
to, e il partito « Herri Bata
suna », che ha confermato 
così i suoi collegamenti idea
li e forse anche politico-or
ganizzativi con alcuni setto
ri del terrorismo, nonostante 
la sua ve~te legale e il fatto 
che abbia una discreta pat
tuglia di deputati alle Cor
tes dello Stato. Tuttavia, pri
ma di riferire più in detta
glio della polemica che lo 
Statuto ha aperto in seno alle 
organizzazioni basche, e di 
tentare qualche previsione 
sulle conseguenze che esso 
porrebbe avere sull'attività 
terroristica (si afferma già 
che ne ridurrà certamente la 
frequenza e ne minerà la ba
se di consenso; ma ci si chie
de nello stesso tempo se pro
vocherà anche un selettivo 
inasprimento delle azioni d' 
una minoranza sempre più 
ridotta ed estremizzata), è 
bene soffermarsi un po' sul 
contenuto specifico di que· -29 



Nasce l'Euzkadi 

sti nuovi « Fueros » baschi 
recuperati dopo oltre un se
colo. 

Qualcuno si è meraviglia
to a Madrid (ma non a Bil
bao o a San Sebastiano) che 
tra le questioni più contro
verse che hanno impegnato 
a lungo i negoziatori dcl par
tito di governo e dcl Parcito 
nazionalista basco non siano 
state quelle fiscali, dell'am
ministrazione della ~iustizia 
o della organizzazione, pote
ri, comandi e limiti della po· 
tizia locale; ben~l 1 problemi 
della scuola (che ~ a dirt• 
della lingua e della cultura) 
e della istituzione di una ra
dio-tv locale: di Euzkadi. La 
perentorietà con la quale il 
mondo intellettuale progres
sista basco aveva avvertito 
i negoziatori del Pnv che 
nessuna seria riforma del 
rapporto di potere (politico 
e amministrativo) fra il Pae
se Basco e lo Stato avreb
be avuto peso e significato 
senza il diritto a coltivare 
con la scuola, e anche con gli 
adeguati mezzi della comuni
cazione e della diffusione tec
nica di massa, la propria lin· 
gua e cultura, è stato un uti
lissimo stimolo all'intransi
genza sui punti essenziali 
dello Statuto. E la contro
prova l'hanno data proprio 
i delegati della controparte 
che più subivano le pressio
ni del moderatismo e dello 
« sciovinismo spagnolo » del-
1 'ala destra del partito di 
Suarez. Alla fine comunque 
i diritti baschi hanno preval
so anche per quanto riguar
da la lingua e la cultura e i 
loro mezzi di sviluppo e dif
fusione. 

L'accordo sulla questione 
della lingua è oggettivamen
te un successo dell'intelligen
za di entrambi gli interlocu
tori. Ha osservato recente
mente uno scrittore catala
no che nelle moderne socie-
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tà dell'Occidente le frustra
zioni di carattere culturale 
di settori della popolazione 
o di gruppi nazionali tradi
zionalmente emarginati pos
sono assumere una carica e
splosiva altrettanto e forse 
più pericolosa di quella in
nescata dagli squilibri socia
li ed economici. 

Naturalmente, per quanto 
laboriosa sia stata la tratta
tiva su tali problemi, la po
lemica non si è limitata ad 
essi. Con quasi alcrettanta 
asprezza - anche per le 
pressioni che l'app<1rato po· 
liziesco e mili tare tradizio
nale ha continuamente eser
citato sulla delegazione spa
gnola (di Madrid) - si è di
scusso soprattutto a propo
sito della polizia autonoma. 
Anche qui si è arrivati al di 
là dei termini degli antichi 
« Fueros ». L'articolo 17 af
ferma che « spetterà alle isti
tuzioni del Paese Basco ... de
terminare il regime della po· 
lizia autonoma per la pro
tezione dei beni e delle per· 
sone e (ecco il dato più im
portante) per il mantenimen· 
to dell'ordine pubblico nell' 
ambito del territorio auto· 
nomo ». Lo Statuto in so
stanza porrà fine a quella 
situazione che non soltan
to gli « etarra » e non solo 
fino alla morte di Franco è 
stata definita di « occupa
zione poliziesca dall'ester
no » durante e dopo tutte 
le emergenze di Euzkadi. A
naloghi riferimenti potreb
bero essere fatti per molti 
altri argomenti, e per diver
si settori in cui si esercite
rà l'autonomia della naziona
lità basca. 

Detto questo non è cer
to il caso di dare per già su
perata la più che secolare 
« questi~ne basca», né di 
attribuire allo Statuto appe
na elaborato il potere tauma
turgico di risolvere i due 

grandi problemi del rappor
to fra Euzkadi e lo Stato 
spagnolo: superamento della 
posizione politico-psicologica 
di sfiducia delle popolazioni 
basche nei confronti del po
tere centrale; isolamento e 
sconfitta definitiva del ter
rorismo che, come dimostra
nQ gli avvenimenti di fine 
luglio, resta aggressivo e 
spietato, forse proprio per 
la consapevolezza delle sue 
superstiti pattuglie che i suoi 
giorni sono ora contati. Per 
il raggiungimento di questi 
obiettivi c'è ancora molta 
~trada da percorrere: per il 
primo ('tabili re nuovi rap· 
porti di collaborazione e di 
fiducia con i b<.1sch11 spetta 
soprattutto allo Stato spa· 
gnolo compiere In marcia giu
sta: per il secondo è dovere 
delle forze politiche basche 
cominciare subito a propa
gandare i se~m eccezionali 
di novità che lo Statuto com
porta nelle relazioni fra Eu
zkadi e Madrid. Perché? 

In primo luogo lo Statu
to ha da tradursi in orga
nismi effettivi, operanti e 
davvero rappresentativi della 
realtà basca; il che signifi
ca che per la loro costituzio
ne e direzione non dovranno 
essere seguiti né i criteri (per 
usare una espressione che ha 
ampio corso in Italia) della 
« lottizzazione », né quelli 
d.!rivanti dalla presunzione 
di privilegio maggioritario. 
S'intende, con queste preoc
cupazioni espresse da gran 
parte della stessa stampa spa
gnola, che anche i gruppi 
realmente o presumibilmen
te collegati in passato con 
l'attività dell'Eta hanno da 
avere una parte imoortante 
nella costruzione dell'autono
mia di Euzkadi. 

Ma, ripetiamo, a questo 
punto il problema principa
le resta quello dell'isolamen
to definitivo delle frange che 

an~unciano di voler prose
gulre (e proseguono nei fat
ti: cinque morti nella sola 
domenica 29 luglio) la via 
del terrorismo. L'impressio
ne che si ricava dalla pok·
mica immediatamente el>plo
sa fra l'Eta politico-militar~ 
e !'Eta militare è che solo 
qualche gruppo minoritario 
di quella che fu l'ampia or
ganizzazione armata conti an
che in futuro sulla pratica 
della violenza. Di « Herri 
Batasuna », il partito che al
le ultime elezioni si è affer
mato con uno strepitoso 12-
15 per cento nell'insieme 
del Paese Basco, non si può 
ancora dire che sia total
mente allineato sulle posi
zioni dei terroristi: lo dimo 
stra, secondo diverse valuta· 
zioni, il fatto che esso insi
ste su due provvedimemi che 
anche altre forze basche mai 
collegate con il terrorismo 
ritengono indispensabili per 
la pace in Euzkadi: }'amni· 
stia per i prigionieri politici 
e l'annuncio di un piano per 
il ritiro dei contingenti spe. 
ciali di polizia spediti da Ma
drid nelle Vascongadas. Se 
lo Stato - intendendo in 
questo termine le Cortes i 
partiti politici spagnoli, l'~p
parato giuridico e militare -
raccoglieranno anche queste 
giustificate esigenze che la 
Nazione basca esprime, allo
ra forse del terrorismo non 
rimarrà che qualche « isola », 
ancora sanguinaria e perico
losa, ma non più composta 
da « nazionalisti baschi », 
bens1 solamente da provoca
tori al servizio di interessi 
e strategie estranei tanto al
la Spagna quanto ad Euzka
di. Cosl la scommessa di pa
ce e di autonomia per « Eu
zkadi-Herria » diventa un e
lemento di interesse e di
mensioni non più « locali e 
periferiche» ma veramente 
continentali-europee. 

M. G. 
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La «nuova» 
strategia di Carter 

La ''guerra 
del grano'' 
come ricatto 
di Graziella De Palo 

A C'è una nuova arma, 
W sottile e destabilizzante, 
seminascosta agli occhi del
le lunghe file di « assetati » 
di petrolio occidentali, che 
si sta affacciando sul tormen
tato scenario mediorientale. 
E' la « guerra del grano», 
vecchio strumento di ricat
to USA verso l'Est e i paesi 
in via di sviluppo, che oggi 
si trasforma nella carta « fa. 
cile » da giocare sottobanco 
nel complicato intreccio del
la più esplosiva guerra del 
petrolio. Il forte rialzo dei 
prezzi del grano, abilmente 
pilotato dal monopolio USA. 
Canada, può rivelarsi come 
la mossa sottem:nea di pres
sione sull'OPEC, il rovescio 
(quello reale) della medaglia 
costituita dall'ambiguo bluff 
del minacciato intervento 
della « task force » statuni
tense nelle terre del petrolio. 

Una mossa vincente: sol
tanto il Medio Oriente, in
fatti, è costretto ad importa
re dall'Occidente circa 12 mi
lioni di tonnellate annue di 
grano (e il bilancio potrebbe 
farsi anche più grave, consi
derando che quest'anno si 
registra una sia pur lieve 
flessione nella produzione di 
cereali coltivati nei paesi 
arabi: dai 30,8 milioni di 
tonnellate dd '78. ai 30 mi
lioni del '79). Ma è anche 
una mossa che rischia di stri
tolare un mercato europeo 
relativamente debole e secon
dario (anche la Comunità è 
costretta ad importare dai 
principali produttori), ren
drndo nello stesso tempo la 
CEE particolarmente vulne
rabile di fronte a qualsiasi 
tipo di ritorsione. 

Le reazioni alla carta del
la fame, dietro le quinte del
le polemiche da prima pagi
na, non tardano ad arrivare 
dal vicino Oriente. I paesi 
dell'OPEC, dopo la riunio
ne di Saskatoon (in Canada) 
del maggio scorso, che ha as
sicurato agli Stati Uniti l'ap
poggio dei suoi principali 
panners (oltre al Canada, l' 
Australia e l'Argentina, men
tre l'Europa, benché la Fran
cia sia fra i principali espor
tatori, resta in secondo pia
no) alla politica di forzato 
aumento dei prezzi, fanno sa
pere che la campagna con
dotta dall'asse USA-Canada 
per il rincaro dei generi ali
mentari verrà considerata co
me un tentativo di pressione. 
Secondo l'OPEC, infatti, gli 
aumenti del grano non sono 
giustificati da reali esigenze 
economiche, a differenza di 
quelli del petrolio. L'inten
zione è quella di elaborare 
una politica comune a tutti 
i produttori di petrolio, che 
risponda alla « guerra del 
grano » limitando al massi
mo (o addirittura eliminan
do) gli acquisti di generi a
limentari dagli Stati Uniti e, 
eventualmente, compensando 
le perdite con un ulteriore 
rincaro dei prezzi del greg
gio stabiliti a Ginevra. Un 
nuovo conflitto, sembra, si 
è aperto ai margini del 
« fronte del petrolio ». Ma 
si tratta di un conflitto ac
curatamente preparato, e dcl 
quale la questione medio
rientale non rappresenta che 
un tassello (anche se, proba
bilmente, è oggi il più im
portante). 

A dare il via alla str1H<:· -31 



la « guerra del grano » 

come ricatto 

gia del rincaro è un rnpporto 
della CIA sui problemi dcl 
commercio di gen('ri alimen
tari. Le previsioni, catastro
fiche, annunci.mo un anno 
di fame (il i 9ì9) rx-r i prin
cipali importatori Ji grano 
statunitense, t1 cominciare 
dall'Unione So\ietica (che 
già importa per contratto cir
ca tre milioni di tonnellate 
all'anno). Secondo il rappor
to il grave calo della produ
zione dell'URSS (si parln di 
un « buco » pari ;1 9 milio
ni di tonnellate). di quella 
della Cina e di altri pacc;i in 
via di sviluppo, giustifiche
rebbero un rialzo dci prezzi 
dovuto all'aumento della ri
chiesta mondiale. Mu s1 ha 
il dubbio che J?li Stati Uniti 
e i su01 principali parmers 
sciano tentando più scmpli
cemencc di risolvere il nro
blema dell'eccedenza delle lo
ro riserve di grano (la so
vrapproduzione dci princip:1-
li esportatori è note\ 1le. c;ol
tanto gli USA nel ·7~ dispo
nevano di 32 milioni di ton
nellate di riserva, p.1ri u più 
del 50% della produzione 
annua, che si aggira a su;1 
volta sui 50-55 milioni <li 
tonnellatè), un'eccc(knza che 
do-vrebbe mantenere i prezzi 
a livelli accessibili per tutti. 

E non sarebhe un'arma dcl 
tutto nuova, questa, per un' 
amministrazione Cnrtcr ( sem
bra che il grano non si.1 un 
« diritto umano » per i pae
si m \'ta di sviluppo) che 
mostra di voler mantenere 
il mercato alimentare sottc 
il saldo controllo del mono
polio USA C:m.1<la. Un'arma 
che non si gioca soltanto 
sul fronte uffici.il< delle .. riu
nioni intcrnazwnali e dci 
consigli sul frurn.:nto (\'ulti
mo è del giugno di tiucst'an
nol, dove l'inc.:o:.,:nit,1 rappre
sentata dalle resis1cnzc della 
CEE e d;1gli stessi paesi del 
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Terzo Mondo può avere un 
suo peso. 

Le cifre, in larga misura, 
(nessuna notizia è ancora ar
rivata dall'URSS), smentisco
no il rapporto CIA: lo stes
so Ministero dell'agricoltura 
USA annuncia che, nonostan
te le misure prese dall'ammi
nistrazione Carter per ridur
re la produzione nazionale, 
c'è un incremento dei raccol
ti di 8,2 tonnellate rispetto 
all'anno passato. La Cina au
menta di 2 milioni di tonnel
late la sua produzione. In 
tutti i paesi del Terzo Mon
do si ha un incremento com
plessivo pari a 8 milioni di 
tonnellate. L'unico calo, ad
debitabile in larga misura al
la Francia, è europeo: ma 
arriva dopo il consistente au
mento della produzione rag
giunto nel 1978. 

In ogni caso, la guerra del 
grano e la « crisi artificia
le » raccolgono i loro frutti. 
La borsa di Chicago, ago del
la bilancia, impazzisce: nel 
luglio di quest'anno il prezzo 
del grano oscilla tra i 175 
e i 183 dollari alla tonnella
ta. Nel 197 8 1 sempre in lu
glio, era fermo sui 130 dol
lari. 

« Naturalmente - sosten
gono gli esperti della FAO 
- l'aumento dei prezzi è 
dovuto alle reazioni delle bor
~e di fronte alle ultime pre
visioni. Il primo motivo è il 
calo della produzione sovie
tica. Poi, ci sono le notizie 
che arrivano dagli Stati Uni
ci: quest'anno si saranno più 
difficoltà che in passato per 
trasportare il grano, con i 
camion. fino ai porti ameri
cani. Difficoltà dovute alla 
mancanza di petrolio». 

E si torna alla carta del 
petrolio, al ricatto abilmen
te manovrato dagli Stati Uni
ti, all'ago della bilancia (ali
mentare) nei rapporti con l' 
Est e con i paesi produttori. 

Il cerchio si chiude. 

« Consentitemi di mmarc 
- aveva detto Carter nel 
suo discorso dcl 16 luglio 
a Kansas City - precisan
do chiaramente quali siano, 
ora come ora, le nostre prio
rità per utilizzare le attuali 
disponibilità petrolifere. La 
priorità assoluta che ho co
me presidente è di protegge
re la vita e il benessere di 
tutti gli americani. Pertan
to, i nostri servizi di emer
genza, come le forze di poli
zia, i vigili del fuoco e i ser
vizi sanitari devono essere 
mantenuti pienamente in fun
zione. Dobbiamo avere com
bustibile per produrre e di
stribuire generi alimentari ». 

« Dovremo fare una sorta 
di gioco di carte rioartcndo 
le limitate disponibilità di pe. 
trolio », ha detto ancora Car
ter. Lasciando fuori (e que
sto è ciò che Carter non ha 
detto) quella fetrn di mondo 
che è alla radice di tutti i 
mali. Il gioco delle carte del 
presidente non è casuale. 

E sembra chiaro, a que
sto punto, che i nuovi prez
zi alimentari stabiliti dalla 
borsa di Chicago non sono 
legati ad un problema di 
maggiore profitto per i col
tivatori americani, e nean
che all'emergenza dell'incal
zante black-out energetico. 
La « guerra dcl grano » sem
bra, più semplicemente, la 
carta vincente, il jolly da te
nere comunque sotto il ta
volo e da usare al momento 
opportuno. 

A confermarlo sono le 
lunghe radici della strategia 
americana per mantenere il 
monopolio del mercato ali
mentare. E basterà cic.1re gli 
ultimi sviluppi Nel 1977 
(erano ancora lontane le di
mensioni attuali del dram
ma petrolifero), l'ammini· 
strazione Cartcr, appur:no lo 
stato di sovrapproduzione 

« cronica » di cereali (un pe
ricoloso segnale per il mo
nopolio « politico » del gra
no), decide di varare un pia
no per la riduzione del 20% 
delle aree seminate, con l' 
aiuto di incentivi da versare 
agli agricoltori interessati. 

Il piano prevede un pas
saggio dai 27 milioni di etta
ri coltivati nel '77 a 23 mi
lioni nel '78 e 25 nel '79. 
Un analogo progetto stabili
sce riduzioni anche nella col
tivazione di cereali secon
dari e meno pregiati. 

Il piano non sembra fun
zionare: dai 49 milioni di 
tonnellate del 1978, la pro
duzione statunitense passa ai 
57 ,2 milioni di quest'anno. 
Ma il presidente (e la CIA) 
ha saputo ugualmente gioca
re la sua carta. 

A farne le spese, oltre al 
Medio Oriente, India, Paki
stan e altri paesi del Terzo 
Mondo (che, comunque, po
tranno ridurre le importazio
ni grazie all'aumento dei lo
ro raccolti per quest'anno), 
saranno i paesi della CEE, 
la cui politica agricola sem
bra destinata ad essere as
sorbita dal muro di gomma 
costruito dai grandi produt
tori. Quest'inverno non sarà 
dei migliori per l'Europa: il 
Mercato Comune, oltre a ri
durre i suoi aiuti alimentari 
al Terzo Mondo (il Corriere 
della Sera, qualche giorno fa, 
già parlava di blocco totale 
delle espartazioni di grano 
della CEE), sarà costretto ad 
aumentare le sue importa
zioni, e a prezzi nuovi. 

E' con queste ultime bat
tute che si prepara la chiusu
ra dell'anno internazionale 
del bambino. Un bambino, 
grazie agli esperti di Carter, 
sempre più affamato. Ma non 
importa, se si riesce a sfol
tire il volume della sovrap
produzione. 

G. O. P. 
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La <e nuova >> strategia di Carter 

Il bluff della minaccia 
militare 

A Voci di corridoio riferi
W scono che recentemente 
il Presidente Carter ha in
viato al Dipartimento della 
Difesa statunitense una di
rettiva riservata in base al
la quale le forze di terra de
gli USA debbono tenersi 
pronte per una possibile O· 

perazione straordinaria ncll' 
area del Golfo Persico, con 
appoggio aereo e marittimo. 
Ad operazioni di questo ti
po il Pentagono, secondo no
tizie di stampa, \'Orrcbbe 
assegnare 100.000 uomini, 
40 mila dei quali apparte
nenti a reparti combattenti 
distribuiti in tutti i « punti 
caldi » del mondo. in modo 
da far fronte a qualsiasi e
vento straordinario. 

di Philipp Mongou 

Non è un segreto che ne
gli ambienti clel Pentagono 
eventuali ostacoli nella -.pc 
dizione di prodotti petroli 
feri dal ~tedio Oriente verso 
gli USA verrebbero conside
raci come « c:venti str.wrdi· 
nari ». 

Inoltre fonti di stampa 
hanno riferito in merito ad 
un'indagine condotta dal co
lonnello a rinoso John Col
lins per la biblioteca del Con. 
gresso statunitense, in cui si 
esaminano varie ipotesi di 
intervento militare USA nel
l'area del Golfo Persico. Se
condo tale indagine, in una 
situazione di ·crisi che po
trebbe verificarsi in qualun
que parre del globo, gli USA 
s:irebbero in grado di far 
entrare in azione 56 squadri
glie di aerei da combauimen
to, tre porrnerei e quattro 
divisioni di fanteria e mari
nes. Questi dati confortano 
ottimamente le inotesi di in
tervento militare USA in Me
dio Oriente. 

D'altro canto la presenza 
militare degli USA nel setto
re occidentale dell'Oceano 
Indiano è stata negli ultimi 
tempi molto rafforzata: ba
sti ad esempio il potenzia-

1m:1110 Jclla base di Diego 
G.1rcia, cui si {; aggiunto l'in
vio di grosse forniture \'erso 
lo Yemen Settentrionale 
Non molte settimane fa l'al
lora Presidente della Com
missione per l'energia, Schle
singcr - in passato capo 
della CIA - ha accennato 
alla possibilità che gli USA 
proteggano in fucuro anche 
con la loro potenza milita
re, !>e necessario, i propri vi
tali interessi petroliferi. Di
chiarazioni dello stesso ripo 
ha fatto il capo del Diparti
mento della Difesa Brown, 
il 4uale ha accennato parti
colarmente alle necessità del
le industrie statunitensi. Se 

·ci basiamo sulle dichiarazioni 
ufficiali, possiamo essere 
certi che Washington non 
tollererà alcun impedimento 
agli approvvigionamenti pe
troliferi dal Medio Oriente 
verso gli USA, considerando
li vitale per la sua stessa 
sopravvivenza. 
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11 fatto {; che in questa at. 
tuale crisi petrolifera non 
c'è spazio per i negoziati. 
Tutte le diplomazie occiden
tali convengono che forse 
stiamo entrando in un perio
do di ri-colonizzazione. Ciò 
significa che è accertata I' 
esistenza di piani elaborati 
recentemente per un deciso 
intervento militare, nell'e
ventualità di un improvviso 
arresto degli approv\'igiona
menti petroliferi verso il co
sid<letto mondo occidentale; 
quest'ultimo, si afferma in 
vari circoli diplomatici. non 
potrebbe permetter:.i di es
sere tagliato fuori dal flus
so petrolifero ; perciò sono 
stati preparati piani per un ' 
azione militare indiretta, cd 
in seconda istanza per un 
intervento militare dircno, 
onde garantire la sicurezza 
dei campi petroliferi . 

Possiamo affermare che 
l'attuale crisi petrolifera è 
ben più grave di quella cau-

~ata Jal conflirro di Suez del 
1956, che vide l'intervento 
J ireuo ddle potenze occi
dentali, dannoso per loro 
stesse oltre che per il Medio 
Oriente e per tutto il mondo. 

Di contro c'è chi ,1fferma 
che oggi non ci troviamo in 
prcs<:nza di una vera e pro
pria crisi, ed a sostegno di 
quest'affermazione ricor<la 
la cosiddetta « guerra dcl 
merluzzo » fra Islanda e 
Gran Bretagna che ha ri
schiato, nonostante l'appar
tenenza di ambedue i paesi 
alla NATO, di provocare 
una grossa crisi internaziona
le; allo stesso proposito si 
cita la disputa petrolifera fra 
Norvegia ed Unione Sovie
tica. di fresca memoria, che 
pur a\'endo carattere locale 
avrebbe potuto assumere di
mensioni di più vasta por
tata. 

Giustamente quindi ha 
detto a Washington il Can
celliere tedesco-occidentale 
Schmidt: si dovrà stare mol
to attenti a quanto si farà a 
breve scadenza in materia di 
politica petrolifera, se non 
si vorrà che a perdere siano 
non soltanto gli ·occidentali 
ma anche i paesi arabi pro
duttori di petrolio. 

l'idea della cosiddetta ri. 
colonizzazione è stata presa 
in considerazione al Penta
gono per vari anni - ma 
ci pensava anche la CIA 
- quando allo stesso tem
po cominciava a farsi stra
da la com·inzione che un cer
co tipo di accordo di pace 
fra Egino ed Israele non sa
rebbe sembraro accettabile 
neppure al più conservatore 
degli Stati arabi produttori 
di petrolio, cioè l'Arabia 
Saudita che già si era mo
strata incline alla ripresa di 
contatti diretti con l'Unione 
Sovietica ed al ripristino del
le relazioni diplomatiche, 
cessate da anni, con Mosca. 

• 
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e New York - La deci-
sione di un giudice di 

concedere la libertà provvi
soria senza cauzione ad uno 
studente accusato di avere 
assalito un poliziotto con un 
coltelJo ha scatenato la rea
zione xenofoba delle maggio
ri personalità pubbliche di 
New York e della stampa cit
tadina. Il colore della pelle 
sia del giudice sia dello stu
dente potrebbe risultare di 
scarsa importanza nell'econo
mia dell'epirodio se non fos
se lo stesso: nero. 

Il giudice, Bruce Wright, 
ha rilasciato l'imputato sen
za richiesta di cauzione sulla 
base della labilità delle accu
se, della situazione familiare 
(moglie e due figli a carico), 
della fedina penale pulita e 
soprattutto delle misere con
dizioni economiche dell'ac
cusato. 

La reazione della classe po
litica bianca e dei suoi mass
media non si è fatta atten
dere: il sindaco Eduard 
Koch ha definito il provve
dimento « perlomeno biz
zarro», accusando il giudice 
di razzismo. A lui hanno fat
to eco il Police Commisio
ner, Mc Guire, e il presiden
te dell'associazione dei poli
ziotti, De Milia, con farne
ticanti affermazioni: « Ha 
agito come un Hitler ... Vuo
le la guerra razzia!e... E' il 
più grande bigotto della cit
tà! ». La scampa non è sta
ta da meno: il «New York 
Post » ha accusato il Dr. 
Wright di aver incitato alla 
rivolta la popolazione nera 
di New York. 

Ma l'attività « sovversi
va» di Bruce Wright non 
si limita a questo episodio, 
peraltro prontamente ingi
gantito dagli ambienti più 
retrivi della società cittadi
na. I l giudice non ha mai 
perso occasione di pronun-
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Cronache V sa 

Il volto nascosto 
del razzismo 

di sempre 
di Claudio Gatti 

ciarsi a favore dei diritti ci
vili delle minoranze razziali 
e di agire di conseguenza. E' 
stato soprannominato Bruce 
« Liberatelo! », dalla frase 
che è accusato di pronuncia
re troppo spesso in favore 
di imputati di colore. 

Con le sue iniziative e le 
sue sferzanti critiche si è 
procurato l'ostilità degli stes
si ambienti liberali bianchi e 
delle associazioni moderate 
nere che ha attaccato con e
strema imparzialità. 

Sessanta anni, nero, Bru
ce Wright è nato e cresciu
to in Princeton (New Jer· 
sey) all'insegna del segrega
zionismo e del razzismo: a 
18 anni gli fu impedito l'ac
cesso al college della sua cit· 
tà e fu costretto a frequen
tare un college per soli neri. 
A 24 partecipò alla II guerra 
mondiale, ma nei corpi d'ar
mata di neri, e divenuto av
vocato continuò a subire le 
sopraffazioni dovute al suo 
essere di colore. Di lui si oc. 
cupò la Commissione giudi
ziaria di appello per ben .5 
volte; nel 1975 fu formal
mente ammonito per avere 
« favorito », nei suoi proces· 
si, neri e portoricani. Un 
curriculum che ne fa il giu
dice più discusso e odiato 
della città. 

Ma è una sola l' « accusa » 
costantemente rivoltagli: 
mettere il dito sulla piaga 
ancora aperta del razzismo 
della società americana. Per 
il cittadino medio statuniten
se il ranismo è infatti un 
problema già risolto o di 
scarsa rilevanza e non è am
missibile che qualcuno insi· 
nui che in realtà le corti di 

giusuz1a, la polizia, le carce
ri siano ancora profondamen
te razziste. E quando questo 
qualcuno non è un giovane 
arrabbiato del « Black Panter 
Party », ma un anziano giu
dice della corte di New 
York, il silenzio non può 
più essere mantenuto. E' co
sl che grazie all'opera di de
nuncia di Bruce Wright, gli 
americani hanno riscoperto 
il razzismo della propria so· 
cietà. Dibattiti, interviste e 
articoli hanno trattato questo 
tema cosl inflazionato e co
sl spesso affrontato con fa. 
cile superficialità. Si sono 
scoperte allora cifre finora 
occultate: solo per quel che 
riguarda i Chicanos (mino
ranza messicana) il numero 
dei morti per mano della po
lizia, o durante la detenzione 
è di 25 negli ultimi 5 anni. 
Nello stato del Texas, il Di
partimento di giustizia ha 
registrato 4.4.50 denunce di 
maltrattamenti da parte del
la polizia, circa la metà del
le denunce registrate nel cor
so di questi anni. Ma al di 
là di cifre e dati si sono 
appresi episodi tanto racca
priccianti quanto significa
tivi: Josè Campos Torres, 
23 anni, è stato arrestato da 
3 poliziotti di Houston; gli 
sono state poste le manette 
ed è stato picchiato a san
gue. Non soddisfatti i tre 
lo hanno trascinato sul ci
glio di un canale e gettato 
in acqua: i! giovane, mono 
affogato, è stato rinvenuto 
la mattina successi\'a con 
ancora le manette ai polsi. 
Non meno tragica la morte 
di Santos Rodriguez, un do
dicenne di Dallas. Accusato 

di avere scassinato una mac
china automatica per la ven
dita delle sigarette è stato 
prelevato in piena notte con 
il fratello e condotto sul 
« luogo del delitto » dove 
ha subito un interrogatorio 
stile roulette russa: allo sco
po di fargli confessare il cri
mine un poliziotto gli ha 
puntato la pistola sulla nu
ca premendo il grilletto due 
volte. Al secondo colpo la 
3.57 Magnum ha fatto fuo
co traforando da parte a par
te il capo del ragazzo. 

L'America di Jimmy Car
ter e dei suoi diritti civili 
mostra cosl un volto nasco
sto; e dietro il sorriso pub
blicitario del suo presiden
te si possono scorgere le 
smorfie dei colleghi di par
tito (come il sindaco di New 
York E. Koch che sembra 
avere dimenticato le sue bat
taglie in difesa dei diritti 
dei lavoratori del Mississippi 
combattute 15 anni fa) accu
sati di rimanere insensibili 
alle richieste e ai problemi 
delle minoranze razziali. Al 
contrario, alla vigilia degli 
anni ottanta si permette an
cora ai capoucci bianchi del 
Ku Klux Klan di sfilare li
beramente per le strade di 
New Orleans per manifesta· 
re il proprio fanatismo raz
ziale, o al partito nazista di 
professare il proprio ariane
simo con manifestazil ni pub
bliche in piena Chicago. 

Che i problemi relativi ai 
rapporti interrazziali non si 
possano risolvere a breve 
scadenza lo insegnano le per
sistenti sopraffazioni; che la 
censura e l'indifferenza non 
ne siano la soluzione dovreb
be però essere altrettanto 
certo; ma di giudici Wright, 
in America, ce ne sono an
cora troppo pochi. 

C. G. 
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La foto della 
storica firma 
dell'armistlz10 
nella guerra 

del 1953 

Corea 

La lunga marcia 
per la riunificazione 

A Proprio nei giorni in 
W cui stava raggiungendo 
il parossismo la speculazio
ne propagandistica sui pro
fughi vietnamiti, la visita di 
Carter a Seul ha spento ogni 
illusione sulla volontà del
l'imperialismo di lasciare 
spazio all'autodeterminazio
ne dei popoli. Nella visione 
americana il popolo coreano 
è destinata a re:.tarc diviso 
e il Sud del paese del fresco 
mattino - questo significa 
Choson, cioè Corea secon· 
do la lingua del luogo - de
ve rimanere un territorio 
sotto occupazione straniera 
appena mascherata dalla pre
senza di una « autorità lo
cale », il governo fascista di 
Park Chung Hee. 

di Aldo Bernardini 

E' bene ogni tanto tor
nare a chiamare le cose con 
il proprio nome, dopo il pro
fluvio di diplomatici distin
guo e l'invocazione del su
peramento degli « schemati
smi » o dei « dogmatismi », 
che vanno ceno tenuti a ba
da, ma solo per arrivare a 
maggiore chiarezza e non per 
cadere nell'incognito indi
stinto delle notti in cui tut
te le vacche sono nere. E 
così nessuno me ne vorrà 
se mi ostino a ritenere che 
il nemico mortale dèi popo
li - di quello vietnamita co
me di quello coreano e degli 
altri - è l'imperialismo e 
cioè il sistema del capitali
smo mondiale con alla testa 
gli Stati Uniti, nonostante 
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ogni ipocrita agitazione su 
tanti reali o falsi problemi 
umanitari, alla cui origine 
chi sa ben vedere trova sem
pre le stesse forze e gli stes
si interessi, quelli che cer
cano di ostacolare e di ri
tardare il cammino delle so
cietà che si pongono sulla 
strada del mutamento so
ciale. 

Dopo le apparenze di un 
sia pur lentissimo mutamen
to di politica nei confronti 
della Corea e del suo popo
lo che dal 194 5, si badi be
ne, subisce l'aggressione a
mericana, Carter, nella sua 
tappa del 30 giugno e del 
l" luglio a Seul, si è tolto 
la maschera. Il comunicato 
sulla visita del presidente 

americano afferma che « la 
sicurezza della Rep. di Co
rea [leggi: Corea del Sud] 
è il perno del mantenimen
to della pace e della stabi
lità nell'Asia Nord-orienta· 
le »: il presidente america
no ha dato assicurazione che, 
« nel contesto di un ritiro 
delle truppe americane dal
la Corea del Sud» (contesto 
peraltro di fatto inesistente, 
dato che dei 38.000 militari 
americani in servizio nel 
1978 in Corea del Sud ne 
sono stati rimpatriati solo 
3.400, ogni altro rientro ri
sultando ormai congelato). 
« gli Stati Uniti continue
ranno a mantenere una pre
senza mili tare nel paese ». 

Come meglio compre~de--35 



Corea 

remo con l'ulteriore men
zione ddle posizioni affer
mate al termine dcl viaggio 
coreano di Carter, s\•anisco
no le illusioni, in realtà fai. 
bei sin d,11I'inizio, che si era
no .md.ne profilando a ca
vallo era la fine di gennaio 
e gli inizi di febbrnio : nel 
quadro dcl riavvicinnmentc 
cino-.tmericano vi fu chi rav
\'isò in certe iniziative nord
coreane di ripresa del dialo
go per la riunificazione una 
sorta di tentativo dcl gover· 
no di Pyongyang di inserir
si nel nuovo gioco interna
zionale - vedremo tra po
co 4ualche interprernziont 
delle posizioni cinesi - e 
nella risposta del regime su
dista, incoraggiata dagli a
mericani, lo sforzo di pro
fittare dcl momento per in
durre il Nord a una legini
mazionc della divisione del
la Corea_ La fermezza della 
posizione di principio dcl 
governo del Nord - che si 
rifima di trattare da pari a 
pari con un « regime fantoc
cio», proponendo invece al
tre forme per il dialoi;o a li
vello nazionale - ha mo
strato che ogni interpreta
zione in chiave opportunisti
ca dell'atteggiamento di 
Pyongyang. sino a queste 
momento, ha sempre finito 
con il cadere nel vuoto : va
no in particolare è sempre 
stato sinora il tentativo di 
leggere la politica nord-co
reana secondo gli schemi di 
un pedissequo t>llineamento 
sulle posizioni cinesi, che -
ben lo sanno i coreani -
rischierebbero di portare la 
causa della riunificazione: pa
cifica e indipendente dclln 
Corea in un vicolo cieco. 
Senza la solidarietà attiva 
dci oaesi socialisti, dci pae
si del Terzo mondo, delle 
forze progressiste non potr:ì 
registrarsi nessun passo in 
avanti per la soluzione del 
dramma di un popolo che 
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è restato vittima dell'aggres
sione e dell'occupazione im
perialista proprio quando, 
nel 1945, si andava ricosti
tuendo in Stato indipenden
te dopo lunghi anni di domi
nio giapponese. 

Sia consentito a chi scri
ve di portare una testimo
nianza personale. Alla Confe
renza internazionale di To
kyo della fine del 1978, la 
voce che è mancata nel core 
della solidarietà al popolo 
coreano, manifestata in pri
ma linea da tutti gli Stati 
socialisti, è stata quella di 
un grande paese impegnate 
proprio in quei giorni a sti· 
pulare clausole « antìegemo
nia » con gli Stati Uniti 
(cioè con il paese egemo
nista per eccellenza ), oc
cupato _a concludere affari 
con le multinazionali. protc· 
so a preparare l'aggressione 
contro il Vietnam socialista. 
Il freddo telegramma di po· 
che righe pervenuto alk. 
Conferenza da Pechino indi. 
ca con chiarezza che. anche 
nei confronti del dramma 
coreano, la preoccupazione 
principale dei diril!enti cine
si è stata quella di non di
sturbare il manovratore a
mericano e di non manife
starsi insieme a voci sgradi
te a quest'ultimo. 

Non può però certo na. 
scondersi un rischio insito 
nella posizione - in linea 
di principio necessaria nel 
peculiare contesto storico-po
litico in cui si inserisce la 
questione coreana - di « in
dipendenza » particolarmente 
accentuata che Pvongyang 
rivendica nei confronti di 
tutti e di tutto, in partico
lare oer quanto riguarda gli 
equilibri nel contrasto cino
sovietico: per essere precisi, 
il rischio. per i coreani, e 
proprio in contraddiziom: 
con la loro posizione di prin· 
cipio, di dare l'apparenza cli 
correre tutto sommato ncll' 

orbita cinese, come sembra 
profilarsi soprattutto da 
qualche tempo. Le profes
sioni cinesi di « antiegemo
nismo » trovano orecchie 
sensibili in Core;l del Nord. 
nel paese della teorizzazione 
del « fate da sé » e del 
« contare sulle proprie for
ze » (la filosofia dcl ;uchè 
di Kim il Sung), nel paese 
che si dichiara contrario ad 
ogni sorta di intervento :!

sterno, senza tcmn però ~i 
cadere proprio in rnl modo 
in una posizione di astratto 
formalismo (il principio giu
sto va infatti udcguato ai 
contesti diversi e alle situa
;doni reali di scontro con I' 
imperialismo) che portereb
be a non cogliere nella sua 
concretezza il significam dia
lettico dcli 'internazionalismo 
e a fornire im·cce una i::o
pertura all'interventismo e 
all'egemonismo, ben reali ed 
operanti, di Pechino: dcl 
tutto privi, peraltro, questi 
ultimi, dcl respiro storico, 
della valenza antimperialisti
ca della obietti\·a carica di 
trasformazione effettiva che 
nonostante ogni sofisticata 
spiegazione. sono propri del
l'azione dcl sistema sociali
sta sulla scena internazio
nale. 

Osserviamo in proposito 
che, dooo un evidente ten
tativo di ottenere una miti
gazione delle posizioni nord
coreane, al momento della 
« normfllizzazionc » con gli 
Stati Uniti e con il Giappo
ne, Pechino si atteggia ora 
di nuovo ad aperto sostegno 
di Pyongyang, come riflesso, 
secondo taluni. di un mo
mento un po' meno caldo 
nei rapporti con \Xlashing· 
ton e comunque per la ne
CLssità di impedire che l' 
ago coreano si orienti nuo
vamente su .Mosca . Ci si do
vrchbe però interrogare su 
quale sia il gioco che Pechi
no conduce nei confronti 

delle più schiene posizioni 
nord-coreane. 

St.:condo le illazioni della 
stampa internazionale sareb
be Mata la Cina « il paese 
terzo » utilizzato, come si 
esprime il comunicato dira
mato al termine dei colloqui 
di Seul il 1 • luglio, per inol
trare a Pvongyang la propo
sta di colloqui a tre fra Sta
ti Uniti, Corea del Nord e 
Corea dcl Sud « per svilup
pare il dialogo e diminuire 
la tensione nella regione ». 
Ma qual è il senso della 
« proposta », nella sostanza 
tutt'altro che nuova? Ncll' 
ottica del mantenimento del
le eruppe americane al Sud 
(e. si aggiunga, degli shows 
che Carter e Vance hanno 
recitato con il fascista Park 
in tem·1 di diritti dell'uomo), 
essa è ben precisa: la divi
sione della Corea deve re
stare, viene ripresentata la 
teoria. vecchia ormai di an· 
ni. dci « due Stati coreani » : 
« il giorno in cui i princi
pali alleati della Corea del 
Nord saranno disposti a svi
luppare le loro relazioni con 
la Repubblica di Corea 
[cioè con il Sud], gli Stati 
Uniti si mostreranno dispo
sti a misure simili nei con
fronti del Nord », prosegue 
il comunicato, che dunque 
ripropone sostanzialmente il 
« riconoscimento incrocia
to » dei « due Stati corea
ni » da parte dei rispettivi 
sostenitori, da sempre rifiu 
tato dal governo di Pvong
y1mg: questo non riconosce 
all'entità sudista la qualità 
di Stato. 

L'arroganza americana pa
re trovare nutrimento pro
prio nella convinzione che 
la nuova politica cinese co
stitui.;ca per gli Stati Uniti 
un punto di forza. nel sen
"O almeno che la Cina non 
porrebbe non vedere con fa . 
vore una stabilizzazione del
la situazione al proprio set-

L'Astrolabio qu1nd1c1nale • n 16 • 12 agosto 1979 



tentrione, se non addiri ttu· 
ra un rafforzamento della 
presenza americana. Sinistra 
appare perciò la notizia, rac
colta il 7 luglio a Seul (Le 
Monde dell'S-9 luglio 1, che 
gli USA di appresterebbero 
ad utilizzare quale base per 
la VII flotta, in funzione 
antisovietica, il porto sud
coreano di Chinhae, mentre 
sintomatico per il suo tem
pismo è l'annuncio di Amne
sty I nternational del 2 lu
glio sulla pretesa testimo· 
nianza di un prigioniero po
litico venezuelano che sareb
be staro detenuto in Corea 
del Nord fra il 1966 e il 
1974 : egli avrebbe ora, in 
concomitanza con l'exploit 
di Carter, rivelato l'esisten
za di campi e prigionieri po
litici e.lei governo di Pyong
yang, con affermazioni del 
tutto indimostrabili. Tout se 
tieni, per sostenere che se 
al Sud esiste qualche proble
ma in rema di diritti dell' 
uomo, anche ahro\'e non si 
scherzerebbe e che quindi la 
presenza americana sarebbe 
salutare. 

La Corea del Nord tiene 
duro: una è la Corea, il Sud 
è sotto dominio straniero; 
con gli stranieri americani 
deve trattarsi la fine della 
loro occupazione, presenza e 
ingerenza, fra coreani - a 
livello di società e organiz
zazioni sociali, non di go\'er
ni, quello del Sud non es
sendo mie - deve dibatter
si e attuarsi la riunificazio
ne pacifica e indipendente 
del paese. Una serie di pre
se di posizione di questi 
giorni non lascia in princi
pio dubbi: già il 3, ma poi 
ufficialmente il l O luglio, 
Pyongyang ha rigettato du
ramente la proposta dei ne
goziati a tre, ripresentando 
in\'ece la propria posizione. 
La Cina ha espresso appog
gio. Quale significato può 
in tal contesto venire attri-

bui to alla posJZ1one espres
sa dal ministro degli esteri 
di Pyongyang nel senso che 
le « autorità sud-coreane » 
potrebbero partecipare a ti· 
colo di osservatori al nego
ziato tra Corea del Nord e 
USA sul ritiro delle truppe 
americane e sulla conclusio
ne di un trattato di pace al 
posto dell'armistizio del 
1953: semplice mossa tatti
ca e dimostrazione di dut
tilità, o offa di un più com
promettente andare incontro 
alle esigenze della contropar
te? Si rifletta in proposito 
sul fatto che il riconoscimen. 
to dello status di osservato
re in trattative o organizza
zioni internazionali a favo· 
re di determinati gruppi o 
entità costituisce spesso un 
momento positivo, di emer
sione verso il riconoscimen
to internazionale di quei 
gruppi o entità, anche se la 
regola non è proprio asso
luta. 

La domanda che si po
ne, in quesrò succedersi di 
eventi, è quale sia la spinta 
reale che viene da Pechino 
e come i dirigenti nord-co
reani ritengano di far avan
zare la situazione verso esi. 
ti positivi e coerenti con le 
loro giuste posizioni di prin
cipio, qualora troppo spazio 
finisca per essere lasciaro ad 
esigenze che, come quelle 
della politica cinese, non 
sempre collimano con l'in
teresse del popolo coreano. 
Ma certamente quest'ultimo, 
che tante durissime prove 
ha dovuto superare, riuscirà 
a far prevalere la causa del
la riunificazione. 

A. B. 
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Malta 

Mintoff 
cerca garanti 
di Maurizio Salvi 

A UnJ delle strade più 
W frequentate da maltesi 
e turi:..ti che vanno \'erso le 
spiagge rocciose del sud.est 
è \'ÌJ Aldo Moro. E ' una 
strada stretta e polverosa, 
come quasi tutte quelle di 
qucst 'isola, che unisce i vi.l
i aggi di Marsia e Paola e che 
ricorda molto di più i pae
saggi magherbini del nord 
Africa che il sud italiano. 

A molti porrà sembrare 
strano che si onori in que
sto modo una personalità 
democristiana in un paese 
controllato dal 1971 dai la
buristi del primo ministro 
Dom Mintoff, in cui la Dc 
locale (il Partito nazionali
sta) è all'opposizione e il cui 
governo qualche mese fo ar 
rivò a considerare persona 
« non grata » il presidente 
dell'Internazionale democri
stiana. 

~la la sorpresa, però, du
ra poco. Una semplice inda
gine sveb infatti che un.mi. 
mementc tutti. gli uomini 
politici come la gente co
mune, consideravano Aldo 
Moro come un amico dcl 
popolo maltese. un diploma
tico intelligente che capiva 
la centralità del dialogo euro
arabo e di una soluzione po. 
sitiva della quesuone pale
stinese. 

Più in generale, la stam
pa maltese offre molto spa
zio alla « questione italia
na ». Sia il Ttmes o/ Malta 
(indipendente moderato l che 
il Daily News ( filolaburista) 
danno quotidianamente no
tizie su di noi . Certo, la vi
cinanza geografica ha una 
indubbia influenza su que· 
sta tendenza - l'isola dista 
dalla Sicilia molto meno dcl . 
la italianissima Pancelleri;1 
- ma ci sono anche ragioni 
di ordine diverso. 

C'è la sroria antica e re
cente, di mezzo, e ci sono 
le prospettive politiche a 
bre,·e e medio termine, che 
riguardano essenzialmente il 
futuro del Mediterraneo, e 
per le quali i maltesi dico
no di puntare molto sulla 
disponibilità di Roma e del 
suo governo, allorché que
sto sarà sicuro e stabile, ta
le cioè da potersi occupare 
con continuità anche delle 
vicende internazionali. Per
ché questo interesse? 

I maltesi ricordano anco
ra il ruolo positivo che il 
nostro paese ebbe otto anni 
fa, quando Dom Mintoff 
trattava con gli inglesi 1 ter
mini della smilitarizzazione 
dell'isola. A quell'epoca, la 
corona britannica si era 
chiusa in un secco rifiuto di 
trattare a livelli decorosi la 
questione dell'indennizzo che 
doveva essere versato alla 
Valletta in cambio della per
m,menza, transiteria, della 
flotta e dell'esercito inglese 
sull'isola. 

Il governo italiano si pro
digò per ammorbidire la di
plomazia inglese fino al pun
to da poter essere conside
rato come un artefice princi
pale dell'accordo definitivo. 
L'Inghilterra Poteva cosl re
stare ancora fino al 31 mar
zo 1979 sull'isola, in cam
bio di un « affitto» di 14 
milioni di sterline maltesi 
l'anno. Altri paesi della 
NATO assicuravano allo 
stt!sso tempo la disoonibili. 
tà d1 altri dieci milioni di 
sterline . 

I laburisti amano conclu
dere che in questo modo I' 
Italia contrihuì all'inizio del
la \'era indipendenza malte-

.. se che datava sì storicamen
te al 1964, ma che aveva as· -37 
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sunto con la presenza incon
dizionata inglese le caracce· 
ristiche tipiche dei periodi 
neocoloniali. E dicendo que
sto. non sembrano esagerare. 

Se, ovviamente, questo di
scorso sull'indipendenza ef
fecciva dell'isola è visco un 
po' come il fiore all'occhiel
lo della gestione laburista, 
lo splendore di questo fiore 
è dato dal progetto ben più 
ambizioso, ma non per que
sto considerato utopistico, di 
fare del Mediterraneo « un 
lago di pace», come vedre
mo più avanti anche con un 
ruolo importante affidato al 
nostro paese . 

I più sceccici chiamano il 
programma dei laburisti mal
tesi (via le flotte delle gran
di potenze dal Mediterraneo, 
cooperazione incensa fra tut· 
ci i paesi rivieraschi, soste· 
gno alla causa palestinese/ 
come il « ruggito del tODO » 
di un paese troppo ambizio
so per le sue modeste pOs· 
sibilità. Ma i maltesi - che 
sono appena 320.000, su di 
una superficie che starebbe 
tutta comodamente dentro il 
lago di Garda - hanno I' 
aria di voler fare sul serio. 

Ma se la geopolitica ha 
qualche fondamento, Malta 
ha una oosizione strateRica 
invidiabile, piazzata com'è 
al centro del Mediterraneo, 
ad eguale distanza da Gibil. 
terra e da Cipro, tanto vici
na alla Sicilia quanto alle 
spiagge del nord Africa 
arabo. 

Quando nel 1972 Dom 
Mincoff . presentò alla Con· 
ferenza di I lelsinki il pro
getto di pacificazione del 
Mediterraneo, non fu affatto 
deriso. Il discorso che fece 
fu più o meno questo: non 
ci sarà mai sicurezza in Euro
pa se non si fa primn la di
stensione nel Mediterraneo. 
Noi maltesi vogliamo uriliz. 
zare tutte le nostre for1.e per 
dimostrare t:he questo è pos-
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sibile. Una volta partiti gi; 
inglesi chiediamo alla comu
nità internazionale di tute
lare la nostra indipendenza. 
Quattro paesi (Algeria, Li
bia, Italia e Francia) dovreb
bero essere garanti di essa e 
aiutarci a sopportare l'enor
me peso che comporterà per 
la nostra economia la perdi
ta del!'« affitto» pagato da 
Londra. 

Gli anni sono passati pre
sto. Gli inglesi, da buoni in
glesi, se ne sono andati il 
31 marzo scorso, al giorno 
e all'ora previsti, ma i paesi 
che dovevano garantire l'in
dipendenza di Malta non so
no riusciti a mettersi d'ac
cordo. La Libia si è data da 
fare tangibilmente, facendo 
investimenti e pompando 
soldi nelle casse governati
ve, l'Algeria si è dichiarata 
disponibile ad andare avan
ti se tutti gli altri - e non 
solo Tripoli - si fossero 
ugualmente dati da fare. L' 
I calia si è mossa per tempo 
ma si è arenata sugli impe
gni economici. La Francia 
infine ha nicchiato e non ha 
preso alcuna iniziativa degna 
di questo nome. 

Perdurando questa situa
zione da qualche tempo, è 
nata in molti la convinzione 
che Malta null'altro sia che 
un feudo dominato dal pre
sidente libico Gheddafi. Ve
ra o non vera questa ipote
si, i maltesi, al contrario di 
quanto ci si potrebbe aspet· 
tare trattandosi di argomen
ti così delicati, ne parlano 
volentieri. 

« L'ho detto e ripetuto 
tante volte anche ai nostri 
avversari in Parlamento », 
dice Reno Calleja, deputato 
laburista, « che noi non ab
biamo motivi misteriosi per 
essere più amici di questo 
che di quel paese. Non ab
biamo forse chiesto a due 
paesi europei e a due paesi 
arabi di darci una mano nel 

sostegno del nostro proget
to? Ora. i libici si sono mos
si subito. Sono stati colpiti 
dalla de.terminazione della 
nostra posizione nei confron· 
ti degli inglesi ed hanno de
ciso di aiutarci. Gli altri pae
si non hanno ritenuto invece 
di procedere nella stessa ma
niera. Faccio un esempio: 
come sapete, mandando via 
gli inglesi noi abbiamo perso 
almeno 24 milioni di sterli
ne maltesi che, ovviamente, 
non possiamo certo pensare 
di coprire con gli introiti 
del turismo, pure in espan
sione. L'Italia, uno dei quat
tro paesi che dovrebbe ga
rantire la nostra indipenden
za ce ne ha offerti appena 
due ». 

Calleja riprende: « La no
stra economia è po\'era, non 
abbiamo materie prime, sia
mo un paese del terzo mon
do: dove crede che potrem
mo prendere le risorse per 
sopravvivere? Talvolta i 
mass-media in Europa riten
gono chiusa la partita e la 
questione semra risolta dan
do per scontata la dipenden
za di Malta da Triooli. Ma 
noi chiediamo all'Europa: 
aiutateci e poi vedremo se 
è vero che siamo un paese 
legato a filo unico con la 
Libia». 

I laburisti maltesi si sfor
zano di applicare nella ma
niera più corretta possibi
le le regole del non allinea· 
mento e, all'inizio di giugno, 
la presenza per tre giorni del 
presidente jugosla\'O Tito ha 
rincuorato molto il governo 
locale. A La Valletta il vec
chio maresciallo ha incorag
giato Dom Mintoff a prose· 
guire per la strada intrapre
sa. E se Tito si è espresso 
cosl, le sue parole hanno il 
valore di una vera e proria 
tes~era del non allineamento. 

E' opinione diffosa che la 
storia della dipendenza ooli
tico-economica dalla Libia 

sia determinata, soprattutto 
in Europa, dal lavoro di in
formazione distorta che il 
Partito nazionalista di Fe
nech Adami svolge nei con
fronti dei partiti democristia
ni fratelli del vecchio conti
nente. 

Alla questione democri
stiana si aggiunge inoltre una 
questione cattolica. La reli
giosità popolare supera di 
gran lunga quella del nostro 
Meridione. Soprattutto in lu
glio ed agosto le strade e le 
piazze di città e villaggi so
no ornate di statue di an
geli, santi e madonne colora
te a tempera. Le vocazioni 
sono a livelli sconosciuti in 
Europa occidentale e se la 
Chiesa accetta di non gioca
re più un ruolo politico 
diretto (negli anni '60 era 
peccato mortale votare labu
rista), battaglie come quella 
contro il controllo delle na
scite, per l'assistenza privata 
e contro il divorzio la tro
vano ben volentieri in prima 
fila con tutte le sue strut
ture. alleata spesso oggetti
va dell'opposizione naziona
lista. 

Adesso, per esempio, è 
scoppiato il problema dei 
centri di informazione per il 
controllo delle nascite che 
il governo ha deciso di apri
re in tutto il paese. In una 
lettera pastorale, il Primate 
dell'isola, mons. Joseph Mer
cieca ha ricordato a tutti i 
maltesi che la Chiesa è con
tro il divorzio, l'aborto e 
« qualsiasi intenzione di ri
tardare o evitare la possibi
lità di una gravidanza». 

I laburisti vogliono anda
re fino in fondo, ma si muo
vono con cautela perché fra 
un anno e mezzo ci saranno 
le elezioni e sarebbe un brut
to coloo per Dom Mintoff 
se la Chiesa decidesse di da
re un appoggio esplicito al 
Partito nazionalista. 

M. S. 

L' Aatroleb10 qu1nd1c1nale n 16 . 12 agosto 1979 



,-~~-rastroJabio~~--

Avvenimenti dal 16 al 31 luglio 

16 
- Nuovo no dc a Craxi: Zaccagnini vuole prima il chia-
rimento politico. . 
- Turbati da insulti (fascisti) i solenni funerali del col. 
Varisco. 
- Arrestati a Padova due sindacalisti della Cgil iscritti 
al Psi: facevano i • bombaroli•. 
- Somoza fugge dal suo bunker diretto a Miaroi. 

17 
- La giscardiana Simone Veil è presidente del Parla
mento europeo. 
- O.missionari a Washin~ton tutti i ministri di Carter. 
- Rovelli si ritira dalla Sir, comincia l'operazione salva-
taggio. 

18 
- L'America, senza governo per le dimissioni._ affronta 
la grandi crisi. Intanto l'oro ha superato la stonca •quo
ta trecento •. 
- Craxi non pre:;cnta il programma, vuole prima la di
sponibilità della Dc. 
- I sandinisti sono entrati a Managua, il presidente 
provvisorio Urcuyo è fuggito. 

&9 
- La direzione dc dice, • allo stato degli atti •, no a Craxi. 
- Carter sostituisce i ministri dimissionari. I servizi se-
greti Usa prevedono attacchi terroristici a petroliere nel 
Golfo Persico. 
- Una donna incaricata a Lisbona di formare il governo 
elettorale. 

20 
- La Dc si divide: Bisaglia e Donat Cattin appoggiano 
Craxi contro Zacx:agnini. 
- Aperta a Ginevra la conferenza sui profughi indoci
nesi. Il Vietnam s'impegna a frenare l'esodo dei « boat
people ... 
- Annuncio ufCiciale: n ottobre il papa si recherà in 
Irlanda, Onu e Usa. 

21 
- I socialisti s1 impegnano a preparare una • precisa 
proposta ,. agli altri partiti. 
- Assassinato a Palermo il vice questore Giuliano, inda
dava sulla droga e su De Mauro. 
- Scoperta in Sabina una importante base delle Br, ar
restati tre terroristi. 

22 
- Definito il programma di governo, il confronto tra 
Cra)(i e la Dc è alla fase finale. 
- 500 i morti negli scontri tra truppe iraniane e ribelli 
curdi in Persia. 
- I palestinesi smentiscono di preparare attentati. Ara
f~t invitato in Francia e in Italia? 

23 
- La Dc boccia il programma di Craxi per un governo 
é\ S con il Pii. Nel voto della direzione dc, Forlani vota 
contro e Bianco si astiene. 
- Trovata nel covo di Rieti la lupara che uccise Varisco. 
- Salirà di sette punti la contingenza nel mese di agosto. 

l'Astrolabio Qu1nd1c1nale • n 16 • 12 agosto 1979 

- Violento e massiccio attacco aereo israeliano sul Li· 
bano. 

24 
- Craxi ha rinunciato: già pronti i nomi di Fanfani, 
Forlani e Pandolfi. 
- Raffiche di aumenti: benzina ( + SO lire), carne, pane 
e luce più cari. 
- Scontro a fuoco ai confini fra Urss e Cina. 

25 
- Consultazioni-lampo di Pertini: si restringe la rosa 
dei candidati ai • tecnici • . 
- Per Hanoi la missione delle navi italiane è « azione 
criminale"· 
- Ferito mortalmente a Nizza Zuheir Mohsen, il pale
stinese filo-siriano capo della • Saiqa • . 

26 
- Dopo il rifiuto di Forlani (che pensa al congresso dc), 
Pertini affida l'incarico a Pandolfi. 
- In Portogallo, contro il parere di Eanes, il Parlamento 
approva l'amnistia per i militari. 
- Carter, con il suo nuovo governo, cerca di contenere 
la pressione delle • sette sorelle •. 

27 
- Pandolfi punta su un governo di tregua fatto di 
•tecnici•. 
- Sette confessa che l'Alfa Romeo sarà venduta all'asta. · 
- Duri scontri nell'Olp a Beirut dopo la morte del lea-
der Mohsen. 

28 
- Pandolfi saggia gli umori dci socialisti favorevoli a 
un pentapartito con il Pii, contrari i repubblicani. 
- I terroristi di Rieti finanziavano la rivista di Piperno 
• Metropoli '" 
- Offensiva diplomatica dei palestinesi: Arafat tratterà 
con Israele se l'America riconoscerà l'Olp. 

29 
- Pertini sollecita Pandolfi a stringere i tempi per la 
soluzione della crisi. 
- Sotto processo nel Vietnam gli organizzatori di espa
tri clandestini. 
- Norm~lizzati i rap~orti tra Usa e Nicaragua. 
- Sanguinosa repressione in Irak dopo un fallito colpo 
di Stato. 

30 
- •Proposta globale,. di Pandolfi ai partiti con il pro
gramma e la lista dei ministri. 
- Muore a 80 anni in Baviera Marcuse, uno dei filosofi 
del '68. 
- Pechino rivela di aver mandato 300 mila cinesi a com
battere in Vietnam contro i francesi. 

31 
- Il governo Pandolfi è • quasi • fatto: fuori i liberali, la 
rissa adesso è solo per i ministri. 
- Conclusa la missione le navi italiane tornano con 908 
profughi viet. 
- Gli esuli anti·khomeini si organizzano. L'ex premier 
Baktiar a Parigi critica il nuovo Stato islamico. 

39 



Storie 
di mercanti 
e di papi nella 
Genova 
del Duecento 

Alessandra Sisto: Genova nel 
Duecento - Il Capitolo di 
San Lorenzo. ed. Istituto 
di Paleografia e Storia Me
dioevale dell'Università di 
Genova, Genova 1979, pagg . 
354 . 

Nell'Italia del Xlii secolo. 
con Federico Il teso a perse· 
guire una sua irragiungibi le 
unità politica, resa possibile 
più che dalla organizzazione 
burocratica imperiale dalla 
generale prevalenza nella pe· 
nisola del partito ghibellino, 
la città di Genova assume 
una sua specifica valenza po
litica. Valga a:l esempio léi 
solidarietà che, insieme a 
Venezia, essa off re a papéi 
Innocenzo IV Fieschi - usci· 
to tra l'dltro da una delle più 
potenti f&mlglie genovesi -
nell'aspra lotta condotta dal 
Pontefice contro l'imperatore, 
a stornarne le mire espansio
nistiche. Minacciata dal do
minio padano della dinastia 
sveva, che metteva a repen· 
tagllo I SlJOi rifornimenti dal· 
l'interno e le libertà delle sue 
vie di traffico, Genova, con 
l'appog9iare il Papa. inten
rleva difendere la felice po· 
!17.ione conquistatasi dura· 
ment& e destinata a consoli· 
darsi nel corso del secolo, 
fino a trasformarla da piccolo 
comune di mercanti a poten
za mediterranea. Apertosi con 
1 tentativi di Innocenzo lii 
di pacificare Genova con p;. 
sa, accomunandole nell'al· 
leanza per la nuova crociata, 
che Installerà i mercanti ge· 
novesl sulle rive del mar 
Nero. il 1200 si conclude di· 
fatti con la vittoria di Ge· 
nova sulla flotta veneziana 
alle Curzolari e il definitivo 
imporsi del potere della città 
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Preponderante anche a Ge 
nova, In questo periodo, 11 
ruolo delle Istituzioni eccle· 
s1astiche cittadine. tanto più 
che In tal secolo. a distanza 
dt pochi decenni, la citta ve
drà due suoi nobili cittadini, 
Sinibaldo e Ottobone Fiescl:11. 
salire al soglio pontificio col 
nome di Innocenzo IV e 
Adriano V. Importanti sopra!· 
tutto. per gli equilibri politi· 
ci cittadini, sono le cariche, 
o • dignitates •. dell'• eccle· 
sia maior •, configurate a Ge· 
nova nella figura del prepo· 
sito, dell'arcidiacono e del 
maglscola . importanti anche 
per la considerevole influen· 
za esercitata. in positivo e in 
neqativo, nell'economia lo
cale. 

Nonostante questo elemen· 
to di specifico interesse. 
mancava finora uno studio 
complessivo sulla più poten· 
te delle istituzioni ecclesia· 
stiche genovesi del 1200, il 
Capitolo di San Lorenzo. tM· 
to più determinante soclal· 
mente in un'epoca che ha 
molto contato nella vita ooli· 
tica cittadina. Giunge ora a 
colmare questa lacuna un ac· 
curato ed esauriente studio 
che Alessandra Sisto ha de· 
dlcato appunto al Capitolo di 
San Lorenzo, esaminandolo 
nel contesto dP.lle vicenrle 
genovesi del Xlii secolo. Di 
qui I 'ampi i arsi organico del 
saqqio a una minuziosa rico· 
gnizione sulla fam1nlia Fie· 
schl. che nel Capitolo e nel· 
la citta assume in quel perio· 
do posizione preminente. e 
basti rirordare i suoi rl••e 
Pao1 . Atfermatos1 a partire 
dPI secolo Xli. il Capitolo d1 
San Lorenzo s1 era inserito 
nella zona di influenza poli· 
tica cittadina. fino a :Jivenl· 
re un vero e oroorio cent rc 
di potere. proprietario di ca
se. poderi e censi, e maqqlor 
potere avrebbe acquist11tò 
con il C":O'lfJIOb<1...,ento delle 
sue cariche nelle mani dei 
Fieschi. 

Ecco dunque l'Autrice e
sporre parallelamente, nei 
capitoli introduttivi, posizio
ne e problemi del Capitolo e 
della famiglia Fieschi, sottoll· 
neando in particolar:? gli in· 
terventl di Innocenzo IV a fa. 
~ore del Capitolo contro le 
prevaricazioni autoritarie del
l'Arcivescovo; soffermarsi 
quindi specificatamente sulle 
vicende del Capitolo nel pe
riodo compreso tra il ponti
ficato di Innocenzo IV e quel
o di Innocenzo V: per delinea· 
re mflne le riforme attuate 
nel Capitolo verso la fine del 
secolo. Le vicende dell'ist1· 
tuzione ne risultano delinea
te a tutto il tondo. grazie an· 
che al complemento di una 
notevole aopendice documen· 

tana, ricca In particolare di 
documenti relativ i alla fami· 
glia Fieschi, che in questo 
saggio trova . non meno del 
Capitolo di San Lorenzo, una 
essenziale integrazione alla 
propria storia. 

A . Co/etti 

Wael Zuaiter, 
un palestinese 
mite 

AA.VV .. Per un palestinese. 
Dediche 11 più voci a Wsel 
Zuaìter. a cura di Janet 
Venn-Brown. Milano. Maz· 
zotta. 1979, pp 222, Lire 
6.000 

La sera del 16 ottobre 
1972 11 rappresentante dell' 
OLP In Italia veniva assassi
nato a Roma da sicari scom
parsi lasciando tracce debo· 
h sì, ma non tanto da 1mpe· 
dire che la magistratura ri 
salisse ai serv1z1 segreti d1 
Israele (dove del resto non si 
è mai cercato di nasconderJ 
l'esultanza per questa • ope· 
razione • ). Per ricordare qua· 
sto palestinese mite e gene· 
roso. Wael Zuaiter, alcuni dei 
suoi num3rosi am1c1 hanno 
raccolto una sene d1 test1mo· 
manze da cui rivive la mul· 
tiforme personalità dt un m· 
tellettuale che detestava la 
violenza e condannava ogni 
forma d1 terrorismo e dt e· 
strem1smo quanto d1 più 
lontano Si potrebbe immag1· 
nare dallo stereotipo dell'or· 
ganizzatore non già d1 at· 
ttntati, ma anche solo d1 
un'attivi tà di sostegno politi
co. L'unica arma di Wael 
Zuaiter era la cultura. ma 
proprio la vastità dei suoi 
interessi culturali, sostenuta 
da rara tOll3ranza e assenza 
di fanatismo. gli aveva con· 
sentito d1 allacciare una f1t· 
ta rete d1 contatti con mtel
lettuah europei. conquistando 
alla causa palestinese una 
crescente solidarietà e dimo
strando che 1 palestin3s1 non 
era no la banda d1 terroristi 
descritti da una propagan
da interessata che trovava 
troppo facile eco nella stam· 
pa europea. ma un popolo 
come gli altn, che non ave· 
va altra asp1raz1one se non 
quella d1 vivera m pace nel· 
la propria terra. Ciò lo ren
deva un bersaglio ideale, di· 
s11rmato d1 fronte al nemico 
che - per citare la prefazio· 
ne d1 Yasser Arafat - vide 
1n llh « un gigante fermamen
te opposto ai suoi progetti 

aggressivi e decise d1 ellm1 · 
narlo • 

Le testimonianze raccolte 
vanno dai ncord1 della gen
te semplice con cui Wael 
Zualter aveva una straord1na · 
ria fac1htà di contatto umano 
(la studentessa. la propneta · 
ria dalla pensione che com 
paiono nelle interviste rac· 
colte da Elio Petri e Ugo 
Pirro) alle pagine di giorna
listi, intellettuali e artisti, da 
Rafael Albert1 a Ennio Ca
labria. da Jean Genet a Al· 
berlo Moravia, da cui emer· 
ga la gamma del suoi mte· 
ressi culturali o la passione 
per la musica che traspare 
dagli interventi d1 Bruno Ca· 
gli e Luigi Pestalozza . Il vo· 
lume, che comprende anche 
tre saggi dt oriental1st1, s1 
conclude con uno scritto del · 
lo stesso Wael. apparso po· 
chi giorni dopo la sua mor· 
te: un pacato e ragionato 
atto d'accusa contro 11 dop· 
pio criterio d1 valutazione 
seguito dalla stampa e dagli 
altri mezzi d'informazione oc· 
c1dentali nel presentare sm· 
goh fatti (quali l'incursione 
terroristica d1 Monaco du· 
rante le Olimpiadi del 1972) 
1solat1 dal contesto più vasto 
del conflitto arabo-isra'31iano, 
in modo tale da « mantenAre 
nel buio ciò che è molto 
chia ro e semol1ce •. 

I. Camera d'Af flitto 

La formazione 
delle leggi 

Rispettando un ritmo d1 
pubblicaz1ona molto regolare, 
il Commentario della Costi· 
tuzione, della casa editrice 
Zanichell i, diretto da Giusep
pe Branca, conta quest'an
no un nuovo volume, Il se
sto. Si tratta oel commento 
di 7 articoli, da 76 a 82 (to· 
mo 2'), d€.dicall a e La tor· 
mazione delle leggi • (pagg. 
Xll-700, L. 15.800). a cura 
d1 Livio Paladin, Andrea Giar· 
dina. Gustavo Zagrabelsky. 
Antonio Cassese. Sergio Bar
tole e Alessandro Pace. 

Il volume rigua rda Istituti 
d1 particola re attuali tà, come 
- ad esempio - I decreti · 
regge (al centro, attualmen, 
te, di una polemica politico· 
costi tuzionale). l'amnistia e 
l'indulto, il b ilancio (con cen· 
n1 alla recente legge del 
1978). le inchieste parlamen· 
tan . Tutti temi - affrontati 
con molto riqore scientifico 
- che sono, forse. la sostan· 
la stessa di gran parte del 
d1batt1to politico dei nostri 
g1orn1 

• 
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