
AGOSTO DIFFICILE 
caso Cosslga-Donat Cattin, decreti economici governativi, andamento schizofrenico della 

politica: un quadro di lacerazioni (largamente inasprite dal terrorismo) che non trovano più il 
modo di essere mediate da una limpida dialettica democratica. 

A Sono molti gli italiani che si chie
W dono perché la vita politica del 
pae~e non sappia regolare le sue sca
denze in maniera da evitare concitazio
ni e tensioni particolari nelle settima
ne che una parte notevole dei citta
dini e una aliquota ormai (fortunata
mente) non esigua dei lavoratori de
dica alle vacanze estive. 

L'impressione che si ricava da que
ste settimane di concitata attività non 
è quella di un particolare impegno che 
i politici mettano nella soluzione dei 
problemi del paese, ma di un confuso 
affollarsi di questioni disparate che fan
no ressa attorno alle istituzioni. Si sur
riscaldano i rapporti fra le forze politi
che prima che la pausa estiva segni 
un momento di relativa distensione, 
vengono al pettine i nodi che per trop
pi mesi si sono voluti mantenere nel 
dimenticatoio. 

Il qualunquismo nazionale non ri
sparmia le sue critiche al « mondo po
litico » , incapace di pianificare il pro
prio lavoro e di programmare le sue 
stesse vacanze. 

In realtà le cose sono un po' più 
complesse di quanto non appaia e il 
disordine non è mai casuale. Il disor
dine che c'è nel paese, questo suo mo
do contraddittorio di crescere, le lace
razioni largamente presenti e che il 
terrorismo quotidianamente inasprisce, 
non trovano nei canali della lotta po
litica democratica il modo di esprimer
si correttamente in una limpida dialet
tica. 

Pare a me che - al contrario -
le scansioni, i tempi e i modi della 
lotta politica non contribuiscono -
eia qualche tempo a questa parte - a 
illimpidire lo scontro, a rendere ope
rante la dialettica del sistema. 

Valga il vero in merito ad almeno 
due dei problemi più scottanti venuti 
in primo piano nelle ultime settimane. 

1) L'ostinazione con la quale la DC 
ha rifiutato ogni richiesta di ulteriori 
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indagini sul caso Cossiga e le dispute 
che attorno alla questione si sono venu
te sviluppando, le occasioni che il se
greto dell'urna ha offerto a esponenti 
della stessa maggioranza per scaricare 
le loro tensioni politiche, non hanno 
certamente contribuito ad illimpidire 
il quadro. C'è stato, evidente, il ten
tativo da parte di settori assai consi
stenti dei mezzi di comunicazione di 
controbilanciare l'effetto dirompente 
di cinque giorni di dibattito sul caso 
di un ex vice-segretario della DC, che 
si trova ai margini della collusione con 
il terrorismo. E' ben per questo che 
l'assemblea di Montecitorio è stata pre
sentata come una confusa area di ten
sioni non motivate, di assenze ingiu
stificate, di bassi livelli culturali e mo
rali. 

Il governo ne è uscito impallinato 
e indebolito e Cossiga (chiuso nella 
morsa non certo benevola dei suoi so
stenitori) non ha visto certamente mi
gliorata la sua immagine esterna. 

Ecco un esempio di confusione fer
ragostana forse non inevitabile se un 
gesto adeguato da parte dc fosse in
tervenuto a ridare limpidità ai rappor
ti tra le forze politiche. 

Diciamo pure che la stessa richiesta 
di chiarezza che è venuta dall'opposi
zione non sempre si è espressa chia
ramente. 

2) E parliamo adesso del corso che 
stanno avendo i decreti congiunturali. 

A me pare giusto che l'opposizione 
faccia pagare su questo terreno al go
verno le contraddizioni della sua ooli
tica economica: spendacciona al di là 
delle stesse richieste della « federazio
ne sindacale » fino alle elezioni di giu
gno, provocatoriamente inflazionisti
ca e con impulsi alla svalutazione sel
vaggia fino alla famosa notte fra il 
primo mercoledl e il successivo giove
dl di luglio. Poi improvvisamente de
flazionistica, con tendenze al raffred-

damento precedute da una stretta cre
ditizia feroce, mantenendo puntata ver
so i sindacati l'arma della polemica sul
la scala mobile. 

Al di là del prezzo che per questo 
andamento elettoralmente schizofreni
co l'opposizione deve far pagare al go
verno, sta il fatto che un drenaggio di 
liquidità all'ordine dei 3-4.000 miliar
di appariva - a luglio - opportuno. 
L'impegno doveva andare a sostegno 
della domanda interna (investimenti) e 
per la riduzione dei costi (fiscalizza
zione). 

Una manovra di questo genere po
teva essere realizzata abbastanza sem
plicemente con un unico decreto di 
non più di 10 articoli. 

Di decreti ne sono venuti invece 
fuori tre dove c'è tutto e il contra
rio di tutto: dal raddoppio di una fer
rovia siciliana, ad una istituenda agen
zia per il collocamento, dalla sanatoria 
su certe partite IGE del 1961, a spe
se in conto capitale che si prevede di 
realizzare nel 1989, dallo 0,5% sui sa
lari, alla fusione di grandi istituti di 
credito. 

Il tutto per decreto, con provvedi
menti cioè per i quali la Costituzione 
tassativamente presrrive motivi indero
g:ibili di straordinarietà, di necessità ~ 
di urgenza. 

E' ben per questo che la battaglia 
ferragostana sui decreti non può eh~ 
farsi confusa, non producente né per 
l'economia, né per la chiarezza delh 
lotta politica. 

Io so però che al di là del qualun
quismo e della stanchezza che pure si 
avvertono nell'aria, ci sono forze suf
ficienti e capaci di cogliere (andando 
al di là dei motivi contingenti e delle 
Polemiche estive) la reale portata del
la posta in gioco, le coordinate essen
ziali dello scontro di classe in atto, 
nella re:iltà del paese. 
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Reviglio 
La Malta 
,Pandolfi 

Dei decreti varati il 3 luglio 
verrà puntualmente disapplicata 
la parte che si riferisce agli 
investimenti e alle modifiche 
delle strutture produttive 
e amministrative. 

La stangata 
eretta a sistema di governo 

A Bisognerà decidersi una buona vol
W ta a riconoscere la verità e a trar
ne le conseguenze: con questi sistemi, 
il paese non uscirà mai dall'inflazione 
e dai mali che l'accompagnano o la ren
dono più incalzante in un infernale cir
colo vizioso. E quali sono questi siste
mi? Sono quelli di affidare a sussulti 
legislativi il compito di risanare una si
tuazione che invece, per essere assol
to, ha bisogno di una politica di lun
ga lena, meditata, coerente, articolata, 
sorretta da largo consenso. E' ormai 
dalla prima grande crisi del '63-'64 che 
gli interventi obbediscono a un inva 
nato cliché: prima la crisi è lasciata 
maturare e magari marcire: poi la de
cisione di intervenire viene adottata tra 
mille incertezze, ma giammai in prossi
mità delle frequenti campagne elettora
li. La sostanza degli interventi fatico
samente decisi dal governo consiste nel
l'immancabile miscuglio di strette mo
netarie e creditizie e di stangate fiscali 
e tariffarie, le uniche puntualmente e 
rigorosamente applicate, e di promes
se di iniziative a medio termine, per 
investimenti e per modifiche delle 
strutture produttive e amministrative, 
che rimangono sempre promesse. Dalla 
prima volta che venne introdotta nei:tli 
anni '60, la fiscalizza7.ione degli oneri 
sociali è diventata il sale di tutte le 
pietanze anticongiunturali, denunciando 
però un'altra incapacità, quella di pro
muovere la modifica della struttura sa
lariale e la riforma dcl sistema previ-
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. 
denziale e assistenziale. Il cliché pre
scrive infine che, varate le decisioni 
nella forma di decreti legge, si apra la 
diatriba sindacale e politica e che que
sta si risolva in sostanziali ritardi e 
trasformazione delle iniziative, di cui 
però restano integre e operanti solo 
quelle monetarie, creditizie e fiscali . 

Il « ciclo » degli interventi anticon
giunturali - dal momento in cui il 
governo si decide a mettere qualcosa 
allo studio, al momento in cui i « prov
vedimenti» escono nella confezione 
definitiva occupa normalmente 
quattro o cinque mesi, che diventano 
dieci o dodici se ci sono di mezzo cam
pagne elettorali. Nel frattempo, la con
giuntura procede per suo conto, conJi
zionata dalle sole misure monetarie e 
fiscali e restando esposta a tutti i fat
tori di complicazione internazionali e 
interni. Una volta confezionati i prov
vedimenti, governo e amministrazione 
entrano in una sorta di routinaria at
tesa della crisi successiva, giacché tut
te le promesse iniziative a medio ter
mine affondano nel pantano dell'inca
pacità e dell'inefficienza, mentre i rap
porti fra le forze politiche rimangono 
influenzati, e non in meglio, dalla tor
mentata vicenda congiunturale. Fattori 
esterni e mi~ure monetarie permetten
do. la situazione alla fine si assesta in 
un nuovo equilibrio, però ancora più 
precario e collocato a un livello più bas
so di quello precedente. La successiva 
immancabile crisi colpirà ancora più du. 

ro, potendo essere indifferentemente 
innescata da fattori esterni od interni 
o da una delle tante combinazioni pos
sibili fra gli uni e gli altri. 

A questo sperimentato cliché si so
no scrupolosamente conformati i de
creti legge approvati dal Consiglio dei 
ministri il 3 luglio, con la variante peg
giorativa del Fondo di solidarietà, pri
ma trionfalisticamente presentato, poi 
poco dignitosamente ritirato. La vicen
da del Fondo merita un'annotazione, 
sia pure frettolosa. Essa dimostra al
meno tre cose: che il nodo dell'ecces
so di indicizzazione dei salari va af
frontato come tale, non potendo esse
re aggirato; che i vertici confederali 
devono urgentemente riesaminare con 
senso critico i rapporti con la base e 
la strategia rivendicativa e salariale, 
sviluppando e non già sconfessando la 
linea esposta da Lama all'Eur; che il 
PSI del <( nuovo corso», aggredendo 
a testa bassa il PCi per il suo « no » 
ai provvedimenti del 3 luglio e in par
ticolare al Fondo di solidarietà, ha ma
nife'ltato molta più strumentalità di 
quanta ne addebiti a Berlinguer. 

Ma altre, e più pertinenti riflessioni 
vengono suggerite dalle decisioni del 3 
luglio. Prima riflessione: il documento 
rrescntato dal ministro del Bilancio La 
Malf a non costituisce davvero quel pro
~rnmma economico che il governo si era 
impegnato a definire entro giugno. 
Nella sua impostazione il documento 
La Malfa non è diverso dal famoso 
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« piano Pandolfi», essendo diligente 
nella diagnosi ma non essendo altret
tanto conseguente e persuasivo nella te
rapia. Dunque, nel pieno della tempe
sta economica internazionale e interna 
che è ben più di un temporale d'esta
te, il governo continua a non avere 
un programma, a non sapere e a non 
dire come fronteggiare i mali e scon
giurare i pericoli da cui siamo sovrasta
ti. L'inflazione ha ripreso a salire, la 
recessione dilaga, la bilancia dei pal?a
menti non trae respiro nemmeno dalla 
stagione più propizia, la finanza pub
blica è stata aggravata da uno sconsi
derato aumento della spesa corrente, la 
svalutazione incombe. In queste condi
zioni, un governo senza programma 
non è un governo ma un'avventura. Ci 
attendono un autunno e un inverno 
durissimi, che diventeranno addirittu
ra drammatici se, come hanno annun
ciato fonti americane, a fine anno o 
all'inizio dell'anno venturo, i paesi 
OPEC decideranno nuovi aumenti del 
petrolio. Ai nostri guai tradizionali, si 
aggiungerà per la prima volta in que
sto dopoguerra la contemporaneità di 
tre grandi crisi: quella energetica, quel
la industriale e quella agricola, derivan
te dalla stagione inclemente. Dinanzi 
a uno scenario cosl fosco, i provvedi
menti del 3 luglio e la mancanza di una 
bussola economica possono creare so
lo allarme. 

Seconda riflessione: il PSI del 
« nuovo corso » sta adempiendo, è ve
ro, al suo impegno di assicurare la go
vernabilità del paese, ma l'assicurazio
ne della governabilità non va confusa 
con l'accettazione o la promozione di 
un qualsiasi governo, e meno che mai 
con l'accettazione di un governo inca
pace di governare o troppo debole per 
farlo. Basterebbe la disavventura del 
Fondo di solidarietà per definire debo
le o incapace un governo: quando poi 
questa disavventura si accompagna a 
un complesso di provvedimenti come 
quelli del 3 luglio, che non sappiamo 
se, quando e in quali termini saranno 
approvati dal Parlamento, quando ciò 
avviene, il destino di un governo è già 
segnato. Quella assicurata dal PSI del 
« nuovo corso», quindi, non è la go
vernabilità attesa o promessa, ma è 
piuttosto il modo craxiano di essere 
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autonomo, cioè di distinguersi dal PCI, 
costi quel che costi. E il sostegno di 
un governo incapace di governare e a 
maggior ragione incapace di riflettere 
l'identità di sinistra del PSI, rappre
senta un costo insopportabilmente pe
sante non solo per l'intera sinistra ma, 
alla lunga, per lo stesso Partito socia
lista. 

La terza riflessione è che non neces
sariamente, oggi, si deve arrivare a una 
crisi di governo, solo perché i provve
dimenti del 3 luglio sono risultati in 
gran parte o insufficienti o sbagliati. La 
mozione economica presentata dal PCI 
non comporta di per sé la crisi di go
verno, ma la riconsiderazione, il muta
mento e la precisazione impegnativa 
della politica economica. A chi convie
ne un rigetto delle proposte del PCI 
e la conseguente accentuazione dell'op
posizione comunista? Oggettivamente, 
non conviene né al PSI né alla stessa 
DC: e non solo perché ne risulterebbe 
peggiorata l'intera situazione economica, 
già fortemente compromessa; ma anche 
perché all'interno dei due partiti si con
tinua a guardare, sia pure da posizioni 
minoritarie (ma sempre più mmorita
rie nel PSI che nella DC), con grande 
interesse al « riavvicinamento )> gover
nativo del PCI. Questa attenzione del
le minoranze democristiana e socialista 
non si ispira a esigenze di lotte inter
ne per la supremazia nei rispettivi par
titi, ma alle necessità del paese che, 
nonostante tutto, raccomandano l'uni
tà nazionale. Trascurare le ragioni pro
fonde dell'atteggiamento delle minoran-
7.e, e quindi aumentare le tensioni in
terne a ciascuno dei due partiti, non 
sarebbe un servizio per quella gover
nabilità del paese a cui democristiani 
e socialisti dicono di tenere. 

Al di là di ogni discorso economi
co, sono questi i suggerimenti delle ul
time decisioni del governo adottate per 
fronteggiare la congiuntura. Essi con
fermano in primo luogo che ha avuto 
ragione il PCI a dichiararsi subito in
soddisfatto e, in secondo luogo, che 
senza il PCI proprio non si governa. 

• 

FRANCHI NARRATORI 

I MINISTRI DAL CIELO 
I contadini del Belice raccontano di Loren 
zo Barbera. Rivissuta attraverso l'ironia e 
il sarcasmo popolari l'epopea iniziata con 
il catastrofico terremoto del gennaio 1968 
e durante la quale il popolo del Belice 
è stato ricacciato da una illusoria esaltan 
te partecipazione pubblica alla sua quoti 
diana. dolorosa tragedia privata. Lire 4.500 

MISERIA DEL VIVERE 
Alle radici dell'alienazione di lrène Baloste
Fouletler. Come ·il disturbo· nasce anche 
daUe.... miseria e dall'isolamento: come at 
traverso il lavoro sul territorio i singoli 
casi possono essere individuati e curati. 
Lire 3.500 

DOVE VA L'AMERICA 
La politica estera degli Stati Uniti e l'lta 
Ila durant e gli anni settanta. Scritti di F. 
Battistelll. V. Gandl, M. Fini, A. Martlnelll, 
G. Martinottl, G.G. Mlgone, C.M. Santoro, 
M. Vaudagna. A cura di Marco Fini. Al di 
sopra di malintesi e verità di comodo filo 
e antiamericanl. un gruppo di studiosi e 
ricercatori analizza il caso Italia nel qua 
dro della politica internazionale degli Stati 
Uniti. Lire 3.500 

MESMER 
o la rivoluzione terapeutici di Franklln 
Rausky. Avventuriero. ciarlatano. uomo do 
tato di poteri paranormali. maniaco o pre 
cursore della moderna psichiatria. antlcl 
patore di Freud, di Moreno o di Wilhelm 
Relch? Soltanto ora la storia comincia a 
rendere giustizia alla singolare personali 
·tà del medico tedesco. Lire 9.000 

SILVIO TRENTIN 
dall 'interventismo alla Resistenza di Fr1nk 
Rosengarten. Teorico del diritto. deputato 
socialdemocratico. esule in Francia. diri 
gente del movimento Giustizia e Libertà. 
capo della Resistenza nel Veneto. r ivive 
in questo saggio la figura di un antifasci 
sta che spesso diede risposte nuove e lun 
gimiranti alla crisi sociopolitica che origl 
nò il fenomeno fascista. Lire 10.000 _ 

BRUNO SCHULZ 
Lettere perdute e frammenti. A cura di Jer 
zy Flcowski. Prefazione di Andrzej Zleli~ 
ski. Un documento di grande valore poe 
tico-letterario sui fatti biografici e le e 
sperienze creative di uno dei .massimi e 
sponenti. con Gombrowicz. della lettera 
tura polacca fra le due guerre: l'autore 
delle Botteghe color cannella. Disegni e 
opere grafiche, ripercorrono l 'intricata sim 
bologia dei suol scritti. Con 12 tav. Lire 
10.000 

RADIO E TELEVISIONE 
NEGLI STATI UNITI 
Dal telegr1fo senza fili ai satelliti di Ro 
berto Grandi. Un quadro aggiornato del 
sistema audiovisivo commerciale e pub 
blico statunitense. Le innovazioni tecnolo 
giche. le stazioni e le reti nazionali, la 
pubblicità. i programmi. la • atJdience• e 
la ricerca, la regolamentazione. il rapporto 
con gli altri media. Lire 7.000 

Feltrinelli ~ 
nov1ta e successi an libreria -t-"+-
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Nasce la Federazione Nazionale dei Consumatori 

E se la bistecca 
• • • • rincara DOI sc1oper1amo ... 

bccogllendo le sollecltazlonl della Sinistra Indipendente e del 
Movimento Salvemlnl, le tre centrai! cooperative e la Federazione CGIL·CISL·UIL 
haMo finalmente deciso di dare vita anche In ltana ad una grande organizzazione 
di mana • dlf"a del consumatore. Ecco I suol programmi. 

A In Italia il consumatore di beni e di servizi è indifeso. Di fronte ~i ~incari W dei prexxi, alle manipolaxionz dei prodotti, alte ingannevoli suggestioni d~ll~ 
pubblicità non ha finora avuto il potere ~i rea~ire Eppure - sostenne la ~znz. 
stra Indipendente in un convegno organzxxato il 30 novembr.e scorso a Milano 
dal 41 Movimento Salvemmt » a Milano proprio sul tema « Difesa del consuma
tore: come e perché» - i tempi sono maturi per volta~e p~gina . . E cioè per 
far scendere in campo i consumatori, attraverso una organzxxaxtone dz massa che 
dia loro voce in capitolo. Da quel convegno la proposta ha fatto strada ed è. di 
questi giorni la notizia che le tre centrali cooperative (la Lega, la Confcoop~rat1ve 
e l'AGCI) e le tre centrali sindacali (CGIL, CISL e UIL) hann~ perfext?nato 
un loro comune progetto volto a costituire al più presto la Federazzon: Na:t.tonale 
dei Consumatori. E' un salto di qualità, anche se sulla scelta degli strun:enti 
(vale a dire sulle caratteristiche e sulla struttura della Fed~r~xione) l~ d~scus
sione è ancora aperta. L'Astrolabio pubblica - insieme agli i~terventt di due 
degli artefici della nuova Federaxione, ~l segretar~o generale aggiunto della . Le~a 
delle Cooperative, Umberto Dragone e 11 segreta~zo naxzonale d:lla UIL, Gzo~gzo 
Lzverani - una sintesi del documento che, subito dopo le ferie, la Federaxzone 
CGIL-CISL-UIL sottoporrà al proprio Comitato Direttivo Naxionale per la de
finitiva approvaxione del progetto. 

Scopi e programma 
della Federazione 
del Consumatori 

L'associazione nazionale dei consu
matori che CGIL, CISL e UIL pro
pongono di costituire insieme al mo
vimento cooperativo « non è un mo
vimento di opinione, né una struttu
ra elitaria ma un'organizzazione di mas
sa autonoma che utilizza congiunta
mente la struttura capillare del movi
mento sindacale, gli strumenti operati
vi della cooperazione di consumo e 
l'adesione autonoma, spontanea e libe
ra delle grandi organizzazioni femmi
nili per la realizzazione di obiettivi di 
autotutela dei consumatori italiani ». 

« L'iscrizione ad una delle organizza
zioni sindacali o alla organizzazione 
cooperativa, anche se non comporta 
l'adesione automatica alla Federazione 
dei consumatori, costituisce impegno 
politico per i lavoratori aderenti c1 
CGIL, CISL e UIL a sostenerne gli 
scopi e a fornirne gli strumenti ope
rativi ». 

La Federazione Nazionale dei con
sumatori « non è uno strumento di 
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supporto per le cooperative di consu
mo ma una struttura federativa pro
mo~sa e costituita dal sindacato, dalla 
cooperazione e aperta ad altri organi
smi operanti nel sociale, che si rico: 
nosce in un programma comune di 
azione, che si dà una struttura politi
ca operativa e di ricerca (presidenza, 
segretariato, consiglio nazionale, comi
tato scientifico) a livello nazionale e a 
livello regionale e che stabilisce auto
nomamente rapporti con le istituzioni 
pubbliche per realizzare gli obiettivi 
prefissati. A livello locale la Federa
zione dei Consumatori « deve diventa
re il punto di riferimento per tutte 
quelle realtà (consiglio di zona, consi
glio di fabbrica, movimento locali con
sumatori) che ne condividono gli obiet
tivi. 

Gli obiettivi 
della Federazione 
del Consumatori 

1) Tutela degli interessi economici 
(difesa del potere d 'acquisto di salari 
e pensioni; trasparenza nella formazio-

ne dei costi industriali dei prodotti; 
qualità, durata, sicurezza. e standardiz
zazione dei prodotti; ristrutturazione 
del sistema distributivo con ammoder
namento e riduzione o accorpamento 
dei punti di vendita più frammentari 
e adeguamento della struttura distribu
tiva all'insediamento umano nel terri
torio; revisione della politica agricola 
comunitaria; riforma del Comitato In
terministeriale Prezzi, nuove modalità 
per i « prezzi amministrati » e « con
cordati », ruolo delle Regioni, più in
cisiva presenza delle rappresentanze 
sindacali in questi organismi; utilizza
zione degli strumenti cooperativi tra
dizionali e nuovi (gruppi di acquisto, 
cooperative commissionarie di consu
mo, trasformazione cooperativa dci 
CRAL, ecc.) per una più incisiva lotta 
all'aumento ingiustificato dei prezzi; 
gratuito accesso dei consumatori ai ga
binetti di analisi chimiche delle ammi
nistrazioni pubbliche a livello territo
riale e gratuito patrocinio nelle azioni 
giudiziarie promosse nell'interesse dei 
consumatori); 2) Diritto alla protexio
ni e servizi a disposizione del consu
matore devono essere tali da non pre
sentare pericoli per la sua salute e si
curezza e, in caso contrario, devono es
sere ritirati dal mercato con procedu
re rapide e semplici; il consumatore 
deve essere protetto dalle conseguenze 
dei danni causati dalle merci e dai ser
vizi difettosi ricevuti; le sostanze o 
preparati che possono far parte di oro. 
dotti alimentari devono essere defini
ti e il loro impiego disciplinato con 
leJ?gi nazionali e comunitarie, elenchi 
chiari e precisi; le macchine, gli apoa
recchi, le attrezzature elettriche ed elet
troniche debbono essere soggette a una 
particolare regolamentazione per la si
curezza di impiego; obbli~o del ritiro 
dal mercato dei prodotti difettosi e in
sicuri a spese dcl produttore; interven· 
ti contro gli inquinamenti e la difesa 
dell'ambiente); 3 )Diritto al risarcimen
to dez danni (necessità di istituire or
ganismi di conciliazione di rapido ac
cesso per le controversie tra consuma
tori e commercianti; istituzione di or
~anismi di arbitrato; semplificazione 
delle procedure giudiziarie per contr~
versie concernenti importi modesti; 
assunzione della difesa gratuita dei 
consumatori da parte dei centri di con
sulenza o da parte di servizi pubblici 
e di organismi tipo ombudsman)_; 4) 
protexione degli interessi eco~o'."!cz e 
p,iuridici di fronte alla pubbltcita .m: 
gannevole e alle pratiche commerc1al1 
abusive (su richiesta dei consumatori 
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o delle loro associazioni dovrebbe es
sere possibile, attraverso un'istituzione 
specializzata indipendente ma a con
trollo pubblico, verificare la risponden
za del messaggio pubblicitario al pro
dotto pubblicizzato); 5) Informazione 
ed educazione dei consumatori per 
metterli nella condizione di conoscere 
le caratteristiche essenziali dei beni e 
dei servizi offerti, poter operare una 
scelta tra prodotti concorrenti, utiliz
zare beni e servizi con piena sicurez
za e conoscere le procedure per pre-

tendere l'eventuale risacimento dei 
danni;) 6) Rapporti e rappresentanza 
nei confronti delle istituzioni, promuo
vendo da parte delle autorità pubbli
che la messa a punto di procedure di 
consultazione delle organizzazioni dei 
consumatori per quanto riguarda l'ela
borazione di norme che investano i 
consumatori, favorevondo la partecipa
zione dei consumatori al controllo del
la formazione dei costi e dei prezzi, 
sollecitando il finanziamento pubblico 
delle organizzazioni dei consumatori. 

Intervista 
a Umberto 
Dragone 
Vice presidente 
della Lega 
delle Cooperative 

Difesa del consumatore: 
un fatto democratico 
e di partecipazione 
• Dragone - con la valigia in mano, 
pronti per le ferie, almeno glielo au
guro - alle tante preoccupazioni di 
ordine politico generale e di ordine 
economico, si aggiunge quella contin· 
J!.ente che al rientro in settembre, nel
la bottega all'angolo di casa, potrem
mo trovare i prezzi « ritoccati ». Muo
vendo da questa considerazione banale 
ma non per questo meno rilevante, Lei 
che rappresenta un vertice del Movi
mento Cooperativo pub indicarci se 
esistono strumenti di difesa o di auto
difesa capaci in concreto di consenti
re risparmi e controlli sui prezzi al 
cons11mo? 

Come risposta immediata, potrei ri
cord:irLe che l'Associazione Nazionale 
Cooperative di Consumatori ha deciso 
di tenere fermi i prezzi dei prodotti 
in marchio Coop dal 14 luglio al 14 
::ittobre. Già questa iniziativa, certa
mente non risolutiva degli attuali pro
blemi economici, ha lo scopo di offri
re un contributo concreto e immedia
to al contenimento dell'inflazione, ol
tre che di contrastare preventivamente 
un fenomeno che puntualmente ricor
re ogni anno durante l'estate, e di sol-
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lccitare un analogo impegno nelle al
tre forze economiche. In conseguenza 
di questa iniziativa, infatti, alcune in
dustrie importanti del settore alimenta
re, hanno dichiarato la propria dispo
nibilità ad accollarsi gli aumenti deri
vanti dalle nuove aliquote IVA. 

Ma il problema è molto più com
plesso ed attiene a temi la cui valenza 
trascende la sfera di competenza di una 
associazione e coinvolge la volontà ed 
i comportamenti di tutti i partners so
ciali. Sciogliere a difesa del consumato
re i grandi nodi nazionali - come il 
CIP ed il suo ruolo, i prezzi controlla
ti, o quelli amministrati o sorvegliati, 
le strutture di controllo sanitario con
tro le frodi o le sofisticazioni, le misu
re per contrastare l'inflazione - ren
de più acuto il bisogno dell'intervento 
pubblico da un lato e di una struttu
ra coagulante dei consumatori dal
l'altro. 
• ln queste due direzioni, che Lei po
ne come complementari, esiste un ruo
lo specifico che possa essere assegna
to al Movimento cooperativo o alla 
LeR,a in particolare? 

Per quanto riguarda l'intervento 

pubblico, sembra ormai irrinunciabile 
che il Parlamento espliciti una funzio
ne di indirizzo e di controllo sull'ese
cutivo in materia di prezzi istituendo 
ad hoc una Commissione interparla
mentare prezzi o, almeno, affidi con
sistenti poteri di iniziativa e di con
trollo alle Commissioni permanenti. Le 
competenze del CIP, profondamente 
riordinate e potenziate, dovranno deter
minare nell'ambito del CIPE uno stretto 
raccordo fra programmazione economica 
e politica dei prezzi articolato a livello 
nazionale e regionale. L'attuale Com 
missione consultiva prezzi dovrà esse
re rivitalizzata attraverso la limitazio
ne della presenza ministeriale ed una 
maggiore rappresentatività dei sinda
cati dei lavoratori e delle organizzazio
ni dei consumatori. E' doverosa la crea
zione di una efficiente struttura tecni
ca, con articolazione regionale, che 
quantitativamente ma soprattutto qua
litativamente oossa effettuare le ana
lisi e i controlli. Ma soprattutto dovrà 
essere svolta una politica di interven
to flessibile cd articolata che, dalla vi
gilanza sull'andamento dei costi e dei 
mercati, porti alla formazione di prez
zi concordati con le imprese per con
sentire una stabilizzazione in determi
nati periodi e con la conseguenza di 
raffreddare l'inflazione e soprattutto 
di limitare e scoraggiare le aspettative 
inflattive e le manovre speculative. 

D'altro canto, la difesa del consu
matore non può derivare soltanto da 
un pacchetto di provvedimenti, ma è 
un fatto democratico e di partecipa
zione che da sempre ha trovato origi
ne nei bisogni e nella coscienza dei cit
tadini. Da più parti sono scaturite ini
ziative che sostanzialmente non sono 
riuscite ad esprimere la forza necessa
ria per raggiungere quell'obiettivo. Og
gi i tempi sembrano maturi perché 
quella consapevolezza, che è tradizio
nale nella cooperazione di consumato
ri e che è andata crescendo nelle or
~anizzazioni sindacali e nelle forze po
litiche, possa trovare una forma strut
turale in una Federazione dei consu
matori. 

La cooperazione o il sindacato, sia 
pure con l'apporto dci movimenti fem
minili o di altri gruppi di opinione, da 
soli o separatam~te non sono riusciti ad 
incidere sul mercato per esercitare una 
apprezzabile e complessiva azione di 
controllo sui prezzi. Oggi, inoltre, si so
no esplicitati nuovi motivi di credibili
tà nei reciproci rapporti - e l'occa
sione specifica del « fondo di solidarie
tà», qualunque ne sarà l'esito, può as
sumere un valore emblematico - che -5 



creano spazio alle iniziative del Movi
mento cooperativo. 

• Ma non ritiene difficile coagulare in 
:ma Federazione fattori diversi come 
nel caso potrebbero essere i lavoratori 
dipendenti del settore pubblico o pri
vato e i cooperatori che pur sempre 
sono degli imprenditori? 

Indubbiamente le differenti colloca
zioni in cui si pongono nei confronti 
della produzione e dei consumi i due 
grandi raggruppamenti di « massa » ag
giungono dei risvolti problematici ai 
riscontri positivi, ma il dato politico di 
maggior rilievo è rappresentato dalla 
volontà di costruire una struttura fe
derativa che, a prescindere da eventua
li contraddizioni marginali e superabi
li, organizzi la difesa del consumatore 
in quanto tale, cercando di mediare 
fra gli interessi settoriali in una logica 
rivolta alla soddisfazione di un equili
brio generale. In questo quadro sarà 
infatti possibile operare sia dall'inter
no attraverso una selezione delle scelte 
che dall'esterno mediante un controllo 
che rappresenti una difesa attiva a qua. 
lif icazione dei prodotti e per condi
zionare l'andamento dei prezzi al con
sumo. 

• Dragone, tornando all'aumento dei 
prezzi, esiste almeno all'interno della 
Lega una indicazione credibile per fre
nare l'inflazione ed è possibile opera
re dal suo interno in tal senso? 

In effetti è possibile frenare l'anda
mento inflazionistico controllando dal-
1 'interno alcuni comportamenti ed in 
questa ottica da tempo si muove il 
Movimento cooperativo. Basti ricorda
re a titolo di esempio un suggerimento 
nroposto nel settore assicurativo dal
l'Unipol che « stranamente » non è sta
to recepito in sede governativa: in op
posizione al costume adottato in ogni 
contratto che impegna le parti per un 
determinato tempo e che maggiora a 
titolo precauzionale i costi di un tas
so pari a quello presunto - o più 
spesso auspicato - d'inflazione, l'Uni
pol avrebbe preferito legare i tassi ai 
costi obiettivi e prevedere un eventua
le adeguamento a conguaglio in caso 
di aumento dei costi accertato nel cor
so di validità dei contratti. E' chiaro 
che questo concetto esteso ad un am
pio ventaglio di contrattazione fra set
tori merceologici e fra produzione e di
stribuzione sarebbe espressione di una 
corretta politica mercantile e soffoche
rebbe gli spazi ora troppo ampi con
sentiti alle aspettative d'inflazione ed 
alle transazioni speculative. 

a cura di Enzo Tria 

GIORGIO (UIL) 
''Non agiremo solo 
sui prezzi'' 

e La realizzazione di una struttu
ra federativa - cosl come è sta
ta progettata dal movimento sin
dacale e dal movimento cooperati
vo - quale strumento per la tute
la degli interes<>i dei lacoratori-con
sumatori, oltr ad offrire l'unica 
risposta razionale alla sfida che ci 
prnviene dalla moderna società in
dustriale, diventa per noi un obiet
tivo di vasta portata, soprattutto d1 
fronte all'incalzare della crisi eco
nomica e dell'inflazione. 

Le scelte delle confederazioni 
pongono nei fatti il movimento sin
dacale unitario come forza propul
siva della vita economica e sociale 
del Paese, elevando il lavoratore a 
protagonista del cambiamento com
plessivo della società italiana. 

Consapevole della insufficienza 
delle sue strutture tradizionali -
comunque concepite in funzione 
della produzione - ad operare in 
una direzione globale, il sindacato, 
facendo propria la proposta di da
re vita unitariamente ad una gran.
de organizzazione di difesa dei con
sumatori, vede in questo nuovo 
strumento di iniziativa, articolato 
sul territorio, un valido punto di 
aggregazione che potenzialmente 
racchiude in sé una capacità di azio
ne atta a collegare le scelte ai rea
li bisogni della persona. L'azione 
che noi prefiguriamo di un movi
mento organizzato dai consumatori 
è legata ad un'ipotesi poHtica di 
cambiamento della società e, per
ciò, ad una iniziativa di politica 
economica e di programmazione. 

Di qui la valenza politica com
plessiva che assume il progetto di 
costituzione della Federazione na
zionale dei consumatori; un pro
getto che mette insieme gli associa
ti di due grandi movimenti di mas
sa ed è certamente rilevante che cir
ca quindici milioni di persone si 

associano per difendere il loro po
tere di acquisto. Non si tratta di 
una associazione classista, né di una 
struttura elitaria, ma di una strut
tura unitaria, autonoma, democrati
ca, aperta, con un enorme poten
ziale di pressione politica giacché ha 
l'intento di stabilire, autonomamen
te e direttamente, rapporti con le 
1stttuzioni pubbliche, nazionali e 
territoriali, e quindi con le forze 
politiche, per realizzare compiuta
mente i propri obiettivi in direzio
ne della difesa del potere di acqui
sto del salario, non agendo perciò 
soltanto sui prezzi. 

Lo scopo è quindi quello di di
fendere gli interessi econom1c1 e 
giuridici dei lavoratori dipendenti e 
pensionati, dei soci delle strutture 
autogestite, della grande generalità 
dei cittadiin, di garantirne la salu
te, di preservare l'ambiente natu
rale, di realizzare programmi di in
formazione e di educazione, di de
finire forme di consultazione e di 
rappresentanza dei consumatori nei 
confronti delle istituzioni ad ogni 
livello. 

Ma in un quadro più globale e 
'lVanzato l'obiettivo si prefigura non 
tanto in termini difensivi (protezio
ne del consumatore, come acquiren
te, contro la potenza economica e 
gli abusi di potere dei venditori) 
quanto in termini di crescita del 
ruolo economico e sociale dei con
sumatori, quali protagonisti della 
costruzione di un sistema diverso 
di produrre e di consumare. 

La strada da percorrere non è fa_ 
cile ma, una volta individuato lo 
strumento, bisogna battersi perché 
avvenga il decollo: non si può in
dulgere a ritardi quando si sa che 
questi ritardi rischiano di « sfilac
ciare » l'iniziativa e di deludere nel 
contempo le attese • 

L'Astrolabio - quindicinale - n 16 · 3 agoeto 198J 



PA6AT 
FITTO, LU<.f, 

-A 

UN MARE DI SFRATTI 
Grande consultazione 
popolare per la revisione 
dell'equo canone 
di Lucio Libertini 

e Attorno alla legge di equo canone 
sono fioriti molteplici equivoci. Il 

principale di essi consiste forse nel 
pensare che questa lgge sia una antici
pazione del socialismo, una misura pre
rivoluzionaria imposta dalle sinistre 
per ragioni ideologiche allo scopo di 
nccidere il mercato, e di imporre un 
controllo statale sul patrimonio edili
zio. La questione, in realtà, sta in tut
t'altri termini. L'equo canone è una 
necessità oggettiva del momento nel 
quale per varie ragioni il patrimonio 
abitativo è, soprattutto nelle grandi 
aree di concentrazione urbana, del tut
to inadeguato rispetto al bisogno di 
case: e in effetti in Italia mancano 
molti milioni di vani se ci riferiamo 
alle zone di grande insediamento re
sidenziale e se mettiamo nel conto la 
necessità di recuperare alloggi fatiscen
ti e degradati. In una situazione di tal 
fatta vi è una alternativa precisa, e una 
tef7.a soluzione non esiste. La prima 
possibilità è che si avvii una comple
ta libemlizzazione del mercato (piena 
libertà di affitto e di sfratto), che, in 
presenza di una insufficienza di allog
gi e per l'alto costo che la costruzione 
delle case ha in una società capitalista 
moderna assumerebbe caratteristiche 
selvaggie: t1na parte consistente della 
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popolazione sarebbe esclusa dal dirit
to alla casa sulla base di prezzi trop
po alti per i suoi redditi, e si apri· 
rebbe un dramma sociale di vaste pro
porzioni, che nessun governo democra
tico potrebbe controllare o sopportare. 
La seconda possibilità è proprio una 
regolamentazione del mercato. che cer
chi di conciliare al meglio le esigenze 
dei cittadini di ottenere un alloggio in 
affitto a un prezzo accessibile, e la ne· 
cessità del proprietario di avere un ren
dimento almeno decente dell'alloggio e 
di potere effettuare la sua manutenzio
ne. L'equo canone corrisponde a que
sta seconda .,celta. 

Essa, peraltro, istituisce un regime 
di transizione. La soluzione vera dcl 
problema della casa sta infatti sull'ade
guamento della produzione di alloggi 
alle domande: e quando questo equi
librio si fosse raggiunto, si potrebbe 
anche rivedere il regime di equo ca
none, almeno in parte (in ogni caso 
si creerebbe una situazione nuova, che 
andrebbe riconsiderata). 

So bene che la destra della DC e i 
liberali sostengono che proprio l'equo 
canone, limitando il rendimento e so
prattutto la disponibilità del bene-casa 
per il proprietario è un ostacolo alla 
produzione di nuove case: essi dun· 

que pensano che per agire dal lato del
l 'otferta occorre o sbaraccare l'equo ca
none, o spostare sempre più il suo equi
librio in direzione del proprietario. Ma è 
anestlt non solo una vocazione reaziona
ria, che· non tiene in nessun conto la 
condizione umana e sociale di milioni 
di inquilini, ma oltretutto una pia illu
sione. Infatti ogni modificazione in di
rezione della liberalizzazione orovoche
rebbe via via gli effetti che ho indica
to, farebbe esplodere il dramma socia
le del quale ho parlato: e, in ogni ca
so, la produzione di case sarebbe li
mitata perché circoscritta alla doman
da dei redditi medio-alti. 

Per sviluppare il patrimonio abitati
vo e adeguarlo alla domanda nella sua 
configurazione reale, si deve necessa
riamente ricorrere a una politica di 
massiccio e articolato intervento pub
blico: controllo dei suoli, edilizia pub
blica, edilizia agevolata-convenzionata, 
risparmio-casa, programmazione per 
blocchi delle costruzioni allo scopo di 
ridurre i costi. Non a caso è questa la 
i;trada scelta, in vari gradi, dagli alcri 
Paesi europei. L'Italia, per ciò che ri
guarda la casa, è ancora fuori dall'Eu
ropa, e la prospettiva che liberali e la 
destra ddla DC ci indicano è in real
tà quella di un Paese arretrato. 

L'equo canone, dunque, va difeso. 
Ma. neJlo stesso tempo, è impossibi
le difenderlo nella sua attuale formula
zione. Gli inquilini che si lamentano 
ner questa legge hanno torto se attri
buiscono ad essa il caro-casa e le altre 
difficoltà, senza rendersi conto che ove 
non vi fosse l'equo canone, per quelli 
di loro - la grande maggiornnza -
che hanno redditi medio bassi la situa
zione sarebbe assai peggiore: la leizge 
non ha davvero provocato il caro-affit
ti e gli sfratti, ma li ha contenuti, con
trollando una tendenza che altrimenti 
doPo la sentenza della Corte Costitu~ 
zionale che ha sancito la fine del reJ?i
me del blocco, sarebbe esplosa. Ma gli 
inquilini hanno ragione se denuncia~o 
che nella legge, come essa è, funziona 
un meccanismo perverso. Questo è del 
tutto vero. Anzi, va detto che questo 
meccanismo. che vi fu introdotto a for
za dalla DC e dai suoi alleati di cen
tro e di destra, è tale da vanificare per 
sviluppi successivi la stessa sostan7.a -7 



Un mare 
di sfratti 

dell'equo canone: in altre parole la. 
legge, paradossalmente, ha in sé il 
principio della sua violazione, della sua 
evasione, della sua liquefazione. 

Un controllo del mercato funziona, 
per definizione, se è completo. Si può 
discutere (e questa discussione l'ho 
riassanta in principio) se essa debba 
esistere o no, ma non è concepibile 
un controllo che sia aperto istituzio
nalmente a massicce evasioni. Ora la 
legge, come è stata varata dal Parla
mento dopo lunghe battaglie e tormen
tosi compromessi, se da un lato stabi
lisce per gli alloggi di recente costru
zione condizioni di affitto sempre più 
onerose per gli inquilini e tali da avvi
cinarsi ai valori di un mercato libera
lizzato (istituendo cosl una discrimina
zione tra due tipi di proprietà), dall'al
tro ha introdotto una tale larghezza 
nelle possibilità di sfratto e di sottra
zione all'equo canone da generare due 
mercati: uno soggetto all'equo cano
ne, che si restringe ogni giorno, e 
uno in sostanza libero (perché «nero», 
o legalizzato) che si allarga ogni gior
no. Escludendo dal regime di control
lo negozi e botteghe artigiane, e gli 
uffici; istituendo lo sfratto; istituendo 
lo sfratto connesso al frazionamento 
immobiliare; dando alla giusta causa 
di sfratto una interpretazione del tut
to estensiva; riducendo la durata del 
contratto (per molti casi a 4 anni): in 
tutti questi modi si apre la strada a 
una fuga massiccia e crescente dal
l'equo canone. 

E' veramente inconcepibile che il 
ministro dei lavori pubblici, interve
nendo in Parlamento, abbia ridotto il 
problema dell'equo canone ai 30.000 
sfratti in corso: una cifra che pone già 
una questione sociale e umana, ma che 
richiede soltanto misure di graduazio
ne degli sfratti perché la mobilità non 
sia dalla casa alla strada ma da casa 
a casa (con l'intevento dei Comuni). 
Ma questa è solo la punta di un ice
berg. Si tratta solo di vecchie proce
dure, antecedenti all'equo canone. Da 
settembre il fiume si ingrosserà e di
verrà un mare quando nel 1982 sca
dranno i contratti non soggetti a pro
roga; a parte il fatto, decisivo, che 
solo una parte delle disdette divengo
no sfratti, poiché l'inquilino in molti 
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casi accetta il ricatto e paga il canone 
« nero » (e cosl dell'equo canone re
sta la buccia). 

Per queste ragioni noi comunisti ab
biamo deciso di presentare una pro
posta organica di revisione dell'equo 
canone. La costruiremo entro ottobre 
con la partecipazione popolare. Le no
stre proposte, esposte in termini pro
blematici, sono state trasmesse alle no
stre organizzazioni, e su di esse sta 
partendo una grande consultazione po
polare della quale trarremo le somme 
tra due mesi. 

Questa revisione dell'equo canone, 
che alla fine assai probabilmente ripri
stine1à le nostre originarie proposte di 
tre anni fa, suffragate dall'esperienza, 

Voci 
dalla cantina 
di Paolo Crlstofollni 

Caro Misuraca 
nel Quaderno 11 di Gramsci (p. 
1446 dell'edizione Gerratana) puoi 
leggere: « ... nel I volume della Cri
tica dell'Economia politica [ ... ] si 
dimostra che nel sistema di fabbri
ca esiste una quota di produzione 
che non può essere attribuita a nes
sun lavoratore singolo ma all'insie
me delle maestranze, all'uomo col
lettivo (corsivo mio, N.d.R.) ». 
Gramsci qui riprende liberamente, 
ma con richiamo esplicito, un te
ma ampiamente sviluppato da Marx 
nel I volume del Capitale, sez. IV, 
capp. 11 e 12. Ma in quelle pagi
ne Marx più volte impiega questi 
termini: «operaio complessivo)>, 
« lavoratore complessivo )>, « ope
raio sociale » (seguo la traduzione 
Cantimori); non parla mai di « uo
mo collettivo ». 

Gramsci - questo è quanto ho 
inteso mostrare nella comunicazio
ne da te criticata - ha innestato un 
proprio concetto, elaborato in sede 
di riflessione sulla società politica 
e civile, sul tronco del Capitale. Non 
credo si preoccupdlsse - come tu 
fai per lui - del pericolo di far-

ha senso per le ragioni che ho già chia
rito, solo nel contesto più ampio di 
una politica organica della casa. Ecco 
perché abbiamo già presentato e ci ac
cingiamo a presentare in Parlamento, 
dopo ampie consultazioni, proposte di 
legge eh~ riguardino il rilancio del pia
no decennale, lo sviluppo dell'edilizia 
pubblica, il risparmio-casa, l'abusivi
smo, la programmazione del territorio 
e il regime dei suoli, la riforma della 
tassazione. 

Su quel terreno desideriamo impe
gnare una grande battaglia sociale e 
politica, e concorrere a promuovere un 
grande movimento popolare unitario, 
tessuto di lotte e di dibattito. 

L. l. 

ci la figura dell'epigono. Gli inne
sti sono operazioni delicate e im
portanti, e quando riescono dànno 
frutti che occorre saper cogliere; 
questo vale un po' per tutte le 
scienze. 

Peraltro, la tentazione di scorpo
rare Gramsci da Marx, quasi a ri
fargli una verginità, ci fa riandare 
a cose non nuove, al ritmo ripetiti
vo di una « barbarie ritornata». 
Già Gramsci stesso doveva fare i 
conti con la pretesa di mandare 
« Marx in soffitta » e qualificava 
la giolittiana espressione di « asine
sca spiritosaggine dell'onorevole di 
Dronero» (Cronache torinesi 1913-
1917,a cura di C. Caprioglio, Tori
no 1980). Quel suo articolo del 
1917 si intitolava provocatoriamen
te Voci dalla soffitta. Ma, dalla ri
scoperta craxiana di Proudhon sino 
ai nostri giorni, non mancano di 
risuonare nella nostra cultura di si
nistra sonore e tenebrose voci dal
la cantina. 
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Il caso Cossiga-Donat Cattin 

Il bisogno di verità 
prevalso non ' e 

di Gabriella Smith 

A (.alato il sipario e spenti i riflet
W wri sulla vicenda Cossiga-Donat 
Cattin, non rimane che tirare le som
me e sottolineare ancora una volta l'ur
genza di modificare radicalmente le nor
me e le procedure della Commissione 
Inquirente, un organismo che è insie
me giudiziario e politico e, appunto per 
questo, non può prescindere dal ri
schio che il « verdetto » sia condizio
nato da interessi partitici e lottizzato 
dagli schieramenti. Si chiudono i casi 
sottoposti all'Inquirente secondo gli in
teressi del momento e secondo maggio
ranze precostituite. Ciò si è puntual
men verificato anche nel caso del Pre
sidente del Consiglio. La Commissione 
ha archiviato la vicenda « per manife
sta infondatezza», rifiutando di esple
tare tutte le necessarie indagini che in
vano erano state richieste dagli espo
nenti della sinistra di opposizione. Se 
ciò non fosse accaduto, il Parlamento 
non sarebbe stato impegnato per cin
que giorni in un quasi grottesco caro
sello e i cittadini oggi saprebbero con 
certezza se il Presidente del Consiglio 
ha o meno favorito l'ex vice-segretario 
del partito cui egli stesso appartiene, o 
violato il segreto d'ufficio. Con la con
clusione, del resto scontata, dell'archi
viazione - anche da parte delle Came
re riunite - rimane sul capo di Cossi
ga una spada di Damocle che potrà 
sempre essere usata contro di lui dai 
suoi avversari interni, prima ancora che 
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da quelli esterni, per contrattazioni sul 
quadro politico. Né basta, a fugare 
ogni dubbio, che la mozione con la 
quale si chiedeva un supplemento di in
dagini da parte della Commissione In
quirente, abbia ricevuto una cinquanti
na di voti in più rispetto a quelli del
lo schieramento che la sosteneva. 

L'ombra che pesava sul Presidente 
del Consiglio non si è dissipata e la sua 
figura personale e politica esce dalla vi
cenda scalfita, mentre il quadro politi
co non risulta certo rafforzato da un'ar
chiviazione dovuta non gìà alla « ma
nifesta infondatezza», ma piuttosto 
perché <(in dubio pro reo». In più, 
proprio all'ultimo giorno di dibattito, 
c'è stata l'infelice intervista di Donat 
Cattin ad un settimanale e trasmessa 
dalle agenzie di stampa. Un 'intervista 
che lascia intravedere, con lo stile ar
rogante proprio dell'uomo, la possibi
lità che l'intera vicenda possa aver pre
rn l'avvio da una guerra per bande in
terna alla Democrazia Cristiana, parti
to non nuovo a questa sorta di faide. 

Un fatto, comunque, rimane. Il bi
sogno di verità non ha prevalso, ha 
prevalso invece la logica politica: fare 
quadrato intorno al Governo cercando 
di assodare alla maggioranza socialde
mocratici e liberali, tentando la prova 
generale di un'operazione pentapartiti
ca, ricacciare all'isolamento l'opposizio
ne di sinistra cosl da sbarrare la stra
da alla solidarietà nazionale che, tutta-

via, i socialisti continuano ad affermare 
essere il loro obiettivo ravvicinato. 

Fra i 50 franchi tiratori vi saranno 
stati certamente anche esponenti della 
maggioranza di Governo e questo da
to, se da una parte rasserena perché ci 
si rende conto che non tutti obbedi
scono ciecamente agli ordini di scude
dia, è tuttavia un altro elemento che 
intorbida le acque del quadro politico, 
il cui equilibrio ha già sublto colpi, 
non ultimo il dover lasciar decadere il 
decreto-legge per il Fondo di solida
rietà. 

Alla resa dei conti, l'archiviazione è 
parsa ai più la soluzione migliore, fnr
se anche agli stessi comunisti, ma allo
ra bisogna dare ragione a Leonardo 
Sciascia che nel suo breve e sferzante 
intervento ha sostenuto la necessità 
dell'archiviazione perché qualunque 
fosse stato l'atteRgiamento del Presi
dente del Consiglio (paragonato. fra 
l'altro, al ministro di polizia di Napo
leone, Fouché) non avrebbe potuto es
sere interpretato che come « favoreg
giamento». Ma - aggiunge Sciascia 
- l'archiviazione sia accompagnata da 
dimissioni. Dimissioni che non verran
no, questo è certo, e - del resto -
quale governo ci si proporrebbe, oggi? 
Un governo di «franchi tiratori»? 
Non è questo che si aspetta il Paese. Il 
Paese aspetta ben altro, oltre alla ve
rità e alla credibilità dell'esecutivo. E 
l'immagine, non solo di Cossiga, ma 
dell'intero Governo risulta appannata 
anche dalla decisione del Parlamento 
di non rimettere nuovamente la Que
stione all'Inquirente, né di procedere 
allo stato di messa in accusa del Presi
dente del Consiglia: una decisione tut
ta p0litica e dove hanno giocato un 
ruolo elementi artificiosi nati dal par
ticolare momento politico in cui è na
ta la vicenda. 

Ma una domanda rimane anche se 
Cossiga ha ricevuto i cosidetti « applau
si di stima»: quale uso si fa - da par
te delle istituzioni democratiche - dcl 
terrorismo, o se per caso o per la fer
rea logica politica che domina il siste
ma, anche il terrorismo non possa, al
l'occorrenza, diventare un'arma per 
sgombrare il campo dagli avversari po
litici. 

• 
Il 
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MINCULPOP ALLE OLIMPIADI 
di Ruggero Orfei 

• La funzione delle olimpiadi in questa nostra socie
tà non c1 ha mai convinto. Che esse siano un grovi· 
glio di equivoci culturali e commerciali o più bona
riamente turistici, è abbastanza facile ricordarlo. Non 
manca neppure una certa lelleratura che ha insistito 
nel sotcolintare come si tratti sempre d1 olimpiadi o 
gara per lo spreco. 

Che il rapporto tra olimpiadi e spore non sia mol
to stretto è pure risaputo. lo stesso speaker della Rai, 
commentando la cerimonia di apertura a Mosca il 19 
luglio, faceva presente che la stragrande maggioranza 
degli atleti olimpionici non ha quei requisiti non pro
fessionistici che si esigono per il dilettantismo con
clamato dalle grandi gare mondiali. Il bisogno di de
primere solo queste olimpiadi, e non ogni olimpiade 
era evidente, ma l'astensione non era priva di qual
che utilità, almeno per coloro che tengono alla coe
renza e f1anno memoria. Glt stessi circoli che, ad oc
casione data, hanno fatto sforzi per dtre che le olim
piadi sono del tutto separate dalla politica oggi so
stengono il contrario con altrettanta unilateralità. Na
turalmente quel che conta è 11 punto di riferimento 
che è anche di misura. Da questo punto di vista è 
del tutto inutile ricordare Berlino 1938, percl1é allora 
tutti sembrarono avere il •pelo sul cuore•, come di· 
ce un mollo popolare. Ma può esser utile ricordare 
il Cile, il Messico e anche Monaco. Occorrerebbe ri
leggersi nell'anima ogni tanto in tema di profanazioni 
sportive, di olimpionicità sportiva e di strumentaliz· 
zazioni politiche dello sport. 

Ora la situazione ha assunto toni molto alti per
ché la posta in gioco sono addiri11ura gli equilibri 
mondiali e lo stesso Afghanistan invocato, non ha un 
gran peso nella vicenda. Nel novero delle sanzioni eco
nomiche all'Urss Questa delle Olimpiadi 1980 può aver 
avuto qualche risultato, dopo gli altri fallimenti di 
Carter sull'argomento. Il dollaro, il franco tedesco e 
lo yen - le monete forti - sono rimasti a casa e in 
tal modo il Cremlino risentirà sulla viva carne f inan
ziaria gli effecci di una politica clte per convenzione 
si chiama espansionistica. 

Naturalmente il peso della propaganda si è fatto 
sentire con toni manichei e bisogna fare attenzione a 
quel che si dice. Si corre il rischio di essere bollati 
dal • Minculpop ombra" come •afghani•, dove non 
si capisce se sia un insulto o un complimenco dato 
che il popolo che porta questo nome è vittima e non 
aggressore. Ma la propaganda ormai cammina scate
nata e abbiamo visto diventare • aff!,hano • anche chi 
si è detto con troppo anticipo e con vivacità contra
rio a certi provvedimenti economici governativi, per 
cui persino l'ex ministro Bonifacio può essere rag
giunto dall'epiteto. 

Premesso questo, per racimolare ancora spazio di 
libera espressione, dobbiamo fare alcune considerazio
ni, per aiutarci a capire quel che sta succedendo nel 
mondo. Infatti sorprende non poco la tenerezza che 
alcuni esprimono oggi per l'Afghanistan mentre re· 
stano a ciglio asciuuo per quel che accade nei Ca
raibi o nel Sud-Africa. E sono gli stessi che sono re· 
stati a ciglio asciutto anche in altre occasioni non me
no dure della storia politica internazionale. 

E' davvero possibile immaginare clte l'Afghanistan 
sia un'isolabile preda dei sovietici senza un contesto 

politico più ampio? E' davvero possibile dare un pe
so strategico ad un paese elle 11011 ha risorse econo
miche e non ha neppure ima tra11sitabilità utile m un 
co11f ronto scatenato nelle grandi dimensioni militari 
tra grandi potenze? Dobbiamo davvero stare da una 
parte o dall'altra nel giudicare quello che alcuni non 
esitano a indicare come una guerra di liberazione na
zionale nella quale poi nessuno cl1e parla pur molto 
intende compromettersi? E' davvero possibile sorvo
lare sulla realtà sociale e culturale dell'Afghanistan e 
sulle condizioni cl1e lo distinguono? E' possibile dav
vero fare di tutto perclté gli af gitani non esca111 co
m1mque da qualcosa di peggio di un medioevo che co
mw1que da noi aveva dig11itose costruzioni giuridicl1e 
a tutela delle persone? 

Questi interrogativi vanno posti non solo per do· 
vuta f ra11cl1ezza, ma per collocare al suo giusto posto 
anc11e l'iniziativa aggressiva sovietica, la quale trova 
la sua principale condannabilità nel fatto di aver usa
to di un popolo come di un ostaggio in una disputa 
con la superpotenza rivale. Potenza americana che sta 
procedendo a colpi di mveswnettti missiltst1c1 col 
chiaro scopo di mantenere acce:.o tHt fuoco sui confini 
europei, quando è notorio cl1e l'asse del contendere, 
ormai, è in Asia a partire dalla porta mediorientale 
per finire all'estremità coreana, con tue 10 quel che sta 
in mezzo a questi punti di riferimento. 

Se il giustificare non si i denti{ ica col capire, resta 
valido uno sforzo di capire, anche analizzando la na
tura della propaganda diramata da ingenui uffici spe
cializzati che hanno piazzato anche la « merce• del· 
le matite esplosive lanciate sui monti e sui dirupi af· 
gl1ani tra gente analfabeta. Questa delle matite esplo
sive l'abbiamo sentita anche in Italia durante l'ultima 
guerra. Ma come osserva il corrispondente di Le Mon
de non si r1esce a vederne nessuna. A parte auesto 
clte è condito da paroloni grossi come genocidio o 
dello stesso volume (quasi si trattasse di pellirosse), 
occorre porsi altri problemi. Uno dì questi è davvero 
cruciale. Dando per acquisito il giudizio più pesante 
e negativo sul piano morale dell'iniziativa sovietica, 
sul terreno politico che resta? 

Qui c'è un problema concreto costituito dalla ri
cerca dei modi e dei mezzi per aiutare gli afghani a 
liberarsi dei sovietici e a liberare noi da una paura. 

Stupisce che al di là della propaganda non si pro
duca una vera iniziatii•a politica tesa ad aprire una 
traltatii·a che porti ad una soluzione negoziata di 1111 
caso che non esisterebbe, ovviamente, se i sodetici 
se ne fossero restati a casa, Ma ora, sostenere che sa
rebbe pregiudiziale un ritiro sovietico, sarebbe come 
dire clte gli afghani debbano continuare a morire. Tut· 
co questo ha senso solo se si assume con onestà clte 
il torto e la ragione non sono divise con un rasoio. 

Qui si apre la questione vera: su auel che si fa e 
si puo fare, dooo le scemenze paraolimpioniclte, per 
trovare o contribwre a trovare una via d'uscita che 
non ha per impasse solo l'invasione dell'Afghanistan, 
ma molti altri pro11lemi solle~·ati a prirtire dalla ne
goziazione della rati/ ìca del Sale 2 da parte ameri
cana r.he ha rimesso in que~tione l'intero equilibrio 
mondiale. Non è morale giocare col moralismo, so
prattutto quando non costa niente, neppure l'onere di 
1111 insulto • . 
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' La morte 
di Reza Pahlevi 
A Raramente gli Stati Uniti debbo
W no esser:;i trovati in un imbaraz
zo politico e diplomatico pari a quello 
che hanno rivelato in occasione della 
morte dell'ex scià dell'Iran. Un'intera 
giornata - quella del 27 luglio - è 
stata lasciata trascorrere alla Casa Bian
ca senza che una dichiarazione qualsia
si potesse essere formulata a nome di 
Carter. Qual era l'atteggiamento da as
sumere? Era possibile ignorare l'even
to? Ma la scomparsa di un tiranno san
guinario e corrotto, restato per 38 an
ni sul trono di un paese • ricchissimo », 

popoloso e miserabile come l'Iran, è un 
fatto di rilevanza mondiale anche se 
1 \·:;ilio insicuro, il disprezzo quasi pla-
11c:ti1rio e l'agonia avevano ormai di
~lrutto ogni residuo di dignità e pote
re del monarca. Gli Stati Uniti dove
vano allora registrare la morte trascu
rando però ogni omaggio, ancorché de
bole e di circostanza, al vecchio allea
to e proconsole nell'area mediorienta
le e del Golfo? Oppure Carter avrebbe 
dovuto sl rammaricarsi (ma debolmen
te, appunto, e ipocritamente visto che 
l'ex scià era ormai diventato il più sco
modo testimone dei fasti imperialisti 
americani) della scomparsa dell'antico 
alleato, ma nello stesso tempo strizzan
do un occhio almeno a quelle compo
nenti della rivoluzione iraniana giudi
cate in qualche modo recuperabili alla 
« buona causa » dell'Occidente? La so
stanza di quest'ultimo interrogativo ha 
fatto da traccia essenziale all'atteggia-
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m~nto americano, che sostanzialmente 
risulta condensato nell'espressione « la 
fine dello scià segna contemporanea
mente la fine di un'era». Come dire: 
sl, è vero, Reza Pahlevi fu il nostro 
fedele amico nell'area del petrolio e 
delle contese mediorientali; a noi ri
corse nei momenti critici (la prima fu
ga del '53) e noi ricorremmo a lui 
per la nostra strategia politica ed eco
nomica; ma quel tempo è tramontato; 
l '« era dello scià » la consideriamo ir
ripetibile. 

E' impossibile dire se e da chi, a 
Teheran, sia stata recepita l'« avance»: 
la quale non è, evidentemente, soltan
to diretta a rammentare l'ancora inso
luto e inquietante dramma dei prigio
nieri Usa presi in ostaggio all'inizio 
del novembre dell'anno scorso. La riu
nione del Parlamento iraniano, convo
cato subito dopo la morte dello scià, 
non ha portato ad alcuna decisione in 
merito agli ostaggi; né è presumibile 
che la soluzione possa venire a se
guito della prossima seduta, fissata più 
o meno per la metà di agosto. Altro 
tempo e altri eventi dovranno consu
marsi prima che la questione dei rap
porti Usa-Iran possa dirsi definita. A 
Teheran l'oscuro gioco di potere è an
cora lontano dall'esaurimento; e Wa
shington non ha serie iniziative né po
litiche né di altro genere da considera
re prima che si siano svolte le elezioni 
presidenziali dell'autunno prossimo, che 
cadranno - sono le singolari coinciden-

ze della storia proprio nel primo 
anniversario della cattura, nella capi
tale dell'Iran, dei prigionieri americani. 

Considerato tutto questo, in ogni mo
do, non è da pensare che la morte dello 
scià non abbia cambiato in nulla i ter
mini del confronto Teheran-Washington 
e la stessa prospettiva che riguarda la 
sorte dei cinquanta cittadini americani 
prigionieri. I leader del confessionali
smo islamico attualmente egemoni nel
l'Iran sanno bene che la tesi che « nien
te è mutato, in quanto restano i pro
blemi delle attività dei diplomatici con
tro la sovranità iraniana e quello dei 
beni che il sanguinario Pahlevi aveva 
sottratto al popolo » non è sostenibile 
oltre un certo limite, specialmente tem
porale. Il reclamo sacrosanto della re
stituzione dei miliardi e degli ori tra
fugati dallo scià non coinvolge soltan
to gli Stati Uniti o qualche loro parti
colare e ben individuato alleato; come 
invece poteva accadere a proposito del
la richiesta dell'estradizione del defun
to monarca. Ma soprattutto non è pen
sabile che la richiesta « rivogliamo 
quanto ci è stato sottratto » e quindi i 
passi giuridici che potranno essere in
trapresi dall'Iran presso vari organismi 
internazionali possano, indefinitivamen
te, essere sorretti dal mantenimento in 
st:\tO di ori'!ionia di cinquanta citta· 
clini americani. 

Allora? Almeno una delle previsio
ni possibili sullo sviluppo delle rela
zioni fra Stati Uniti e Teheran può es
sere oggi formulata: si va verso un con
fronto nuovo e aspro, che avrà rifles
si molto imoortanti sul futuro equilibrio 
interno dell'Iran e sulla lotta già dura 
fra le forze politiche e sociali (non sol
tanto quindi fra confessionalismo e for
ze laiche) che agitano in modo inquie
tante la scena iraniana. Il grado di con
sapevolezza di cui daranno prova le 
componenti veramente moderne e « mo
derate » (il termine va assunto, in que
sto caso, nel suo significato positivo, 
di equilibrio fra le spinte di opposto e 
velleitario radicalismo e fra le corren
ti che interpretano in modo del tutto 
difforme l'esigenza di una vera moder
nizzazione del paese) sarà il dato deci
sivo non solamente per l'avvenire ira
niano, ma per quello dell'intera area 
dove il « gigante Iran » è collocato. 

M. G. 
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Craxi Superstar 
alla prova 
Rafforzatosi all'interno 
del partito Craxi deve 
al Congresso meglio definire 
la fisionomia del Psi 
A Partito di gestione o partito di 
W trasformazioni? Questa la forbi
ce, l'arco delle scelte, che sta davan
ti al PSI. Il congresso anticipato de
ciderà. Partito laburista o partito so
cialista? Non è la stessa cosa. Falce 
e martello o garofano? Partito della 
« nuova cla~se » o partito della clas
se dei lavoratori, dei salariati come si 
diceva un tempo nell'internazionalismo 
socialista? Il congresso del PSI non è, 
meno che mai, una questione sociali
sta, ma problema di tutti. Della si
nistra in particolare. Ma per ora ve
diamo cosa accade, qual è la configu
razione interna, nel PSI. Vediamone la 
dimensione più intima. 

Come dice Paris Dell'Unto, craxia
no della prima ora dopo il Midas Hotel, 
«ormai non c'è più il problema dt di
fendere il segretario » ma quello di me
glio definire la fisionomia del partito. 
Craxi si è rafforzato via via: prima 
aggregando attorno a sé i giovani leo
ni, da Manca a De Michelis. Poi rice
vendo l'incarico temporaneo di forma-
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re il governo aprendo la questione del
la presidenza del consiglio socialista. 
Poi ancora decidendo di entrare al go
verno all'insegna della «governabili
tà » (senza i comunisti). Successiva
mente ottenendo altre confluenze sulla 
sua corrente, sempre più maggioritaria, 
con le promozioni ministeriali (Aniasi, 
Balsamo, Capria). La corrente craxiana 
che un anno fa era di maggioranza re
lativa, al punto da rischiare in un Co
mitato Centrale di venir posta in mi
noranza, è adesso nettamente di mag
gioranza assoluta, e accreditata di una 
percentuale che oscilla fra il 60 e il 
70%. 

L'esito delle elezioni regionali e am
ministrative dell'8 giugno coronavano 
del meritato successo l'inarrestabile 
ascesa di Bettino Craxi ponendo, non 
più come velleitaria ambizione, il pro
blema della « centralità socialista ». E' 
questo patrimonio accumulato rapida
mente che Craxi deve adesso investire 
sul futuro. Per ora se non è stato pro
prio tutto facile, è stato molto agevo-

lato sia dalla crisi di ricambio della 
maggioranza interna della DC, passa
ta da Zaccagnini ai preambolisti; sia 
dalla ricerca e definizione di una nuo
va strategia del PCI - tuttora in cor
so - che è uscito dall'area della mag
giornnza ~overnativa e dal guado, per 
ricollocarsi all'opposizione. Se finora 
Craxi aveva avuto di fronte una DC 
e t1n PCl indeterminati, adesso il 
quadro cambia, e per il segretario del 
PSI comincia la verifica più seria e 
imoegnativa: dovrà misurarsi con una 
DC molto dorotea che concede alle 
apparenze ma sempre meno nella so
stanza, come fu durante il centrosini
stra con Moro e Rumor; e dovrà so
prattutto confrontarsi con un PCI che 
ha deciso da che parte stare. E i pri
mi sintomi si sono già avuti. Le vicen· 
de dei decreti sono una avvisa~lia che 
anche per Bettino Craxi i bei tempi del 
tutto facile sono finiti. 

Gli orientamenti interni del PSI, da 
questo momento, saranno più condi
zionati da quanto combinerà la dele~a
zione socialista al Governo. Il PSI do
vrà adesso misurarsi con due « gran· 
di» meno indeterminati di qualche me
se fa. La questione è avvertita all'in
terno stesso della maggioranza craxia
na dove, non per caso, è sorta una 
« sinistra » che intende orientarla in 
modo più socialista e contendere il 
terreno alla « destra » di Craxi che pro
oende nettamente per il progetto la
burista. Al congresso si vedrà se all'in
terno del correntone craxiano prevar
rà la sua destra o la sua sinistra. Se 
avrà ragione Martelli o Manca. Anche 
per la minoranza delle sinistre, l'oppo
sizione interna, il nodo non è facile 
&1 sciogliere. All'opposizione a Craxi, 
ma oer qu.1li contenuti? Non basta 
più l'alternativa delle sinistre contrap
posta all'alternanza di Craxi. Come di
ce Lombardi, sono i contenuti che de
terminano la finalità politica. E sui 
contenuti c'è una q~alche confusione 
nella sinistra socialista, e perfino nella 
componente lombardiana dove Signori
le non sembra collimare totalmente 
con Lombardi. Il dibattito congressua
le chiarirà a tutti. Ai militanti sociali
sti. E anche a chi, altrove, guarda al
l'ipotesi laburista. 

I. A. 
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Novelli 

Sulle giunte locali pesa 
la ''dottrina della governabilità'' 

Sono 9assati mesi dan'8 giugno, e molte regioni e grandi centri urbani sono ancora senza giunta. 
la centralità socialista si sta trasformando in periferia In una lottlzzazlone delle amministrazioni. 

I condizionamenti del quadro politico nazionale sulle scelte locali. 

e La « governabilità » che è il ca-
vallo di battaglia di Bettino Craxi, 

che è stato l'alibi dei preambolisti per 
rovesciare la maggioranza nella DC, 
che serve al PRI di Spadolini per ave
re la coscienza (politica) linda, se zop
pica al centro - vedi la tortuosa vi
cenda dei decreti della supcrstangata 
- in periferia comincia ad essere si
nonimo di paralisi. A due mesi passa
ti dal voto di giugno, quasi tutte le 
regioni e i grandi centri urbani sono 
senza giunta, senza governo locale. 
Non governati. Nella stragrande mag
gioranza dei casi, la soluzione è rin
viata a settembre. La cosidetta gover
nabilità al centro sta rendendo ingo
vernabile la periferia. Le scelte di 
quadro politico a livello nazionale pre
varicano ampiamente sui buoni, ma 
molto effimeri, propositi dell'autono-
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di Italo Avellino 

mia delle scelte locali. 

Le manovre dei vertici dei partiti di 
governo a Roma (PSDI incluso oltre 
DC, PSI e PRI) bloccano l'ammini
strazione locale di mezza Italia. Mentre 
i problemi, anche a livello locale, pre
mono. Come ha ricordato Armando 
Cossutta: « se le regioni non arsume
ranno subito le soluzioni previste dal
la legge di riforma sanitaria, il rischio 
della paralisi nel settore sarà comple
to ». Alla ripresa, dopo la pausa esti
va, il problema della casa, dagli sfrat
ti all'aumento dell'iniquo canone, sarà 
drammatico. A settembre riaprono le 
scuole e il tradizionale marasma sarà 
aggravato questa volta dalla quasi ge
nerale vacanza dei poteri locali regio
nali, provinciali e comunali . Per non 
dire dei trasporti pubblici. O della cri
si economica al limite della recessione 

alla cui soluzione l'ente locale, in quan
to volano di investimenti, può e de
ve recare un contributo insostituibile. 

Di fronte a questa situazione preoc
cupante, il vuoto. Soltanto a livello di 
piccoli comuni, quelli inferiori ai cin
quemila abitanti che per loro fortuna 
sono più periferici e meno condiziona
ti dai giochi politici romani, la situa
zione è normale. Ed indicativa di co
me sono andate le cose politicamente 
1'8 giugno. Rispetto al 1975, le giunte 
di sinistra sono passate da 1291 a 
1303. Un dato significativo dell'orien
tamen~o della base del PSI quando gli 
si consente libera scelta fra schieramen
to moderato e schieram~nto progres
sista. 

Altrove cosl non è perché la « cen
tralità socialista » di Bettino Craxi si 
sta trasformando in una sorta d i lottiz--13 



Sulle giunte locali pesa 
la « dottrina della governabilità » 

zazione delle giunte regionali e dei 
gr~~ centr! urb.ani. .Sinistra qui, cen
trosm1stra la, tripartita altrove laica 
in certi casi. Uno pseudo-plur

1

alismo 
che non privilegia i contenuti program
matici delle giunte, come dovrebbe es
sere preminente nelle amministrazioni 
locali, ma che risponde a criteri di lot
tizzazione della « centralità socialista » 

Qui una giunta col PCI· altrov~ 
una giunta con DC e PRI ;econdo il 
modello nazionale; là di centrosinistra 
con l'aggiunta del PSDI; in alcuni ca
si di minoranza mercanteggiando, al 
miglior offerente, l'appoggio esterno 
democristiano in alternativa all'appog

gio esterno comunista. Mai come que
sta volta, I'« autonoma scelta » dei di
rigenti periferici del PSI è stata tanto 

a « sovranità limitata » . Sulle federa

zioni socialiste grava la « dottrina 
Craxi ». E i casi sono tanti. 

In Liguria, dove il PCI è il primo 
partito alla regione e nei maggiori cen
tri, il centrosinistra è politicamente 
improponibile per il PSI: l'anno pros
simo si svolgono a Genova le comu

nali, e certamente i socialisti liguri non 
intendono andarvi alleati della DC, del 

PSDI, del PRI nella giunta regionale. 
La soluzione logica, per la nuova giun

ta regionale, dovrebbe essere l'accor
do col PCI che è il primo partito. In
vece da Roma si suggerisce la giunta 
laica PSI-PSDI-PRI che finirà per pas
sare con l'appoggio esterno della DC 

il cui unico obiettivo è l'estromissione 
del PCI. Un centrosinistra mascherato. 
insomma. 

Per le Marche Craxi ha promesso a 

Forlani che la giunta regionale sarà tri
partita come il governo nazionale. Un 
« omaggio » del segretario del PSI al 
presidente della DC. Anche se il PCI 
è il primo partito (più voti in quan
tità assolutJ ). Anche se Craxi farà un 

dispetto a Pietro Longo lasciando fuo
ri il PSDI, in modo che Forlani possa 
vantarsi con la sinistra democristiana 
che dove, nelle Marche, comanda lui 
non c'è la propensione al pentapartito 

che invece vuole quel cattivaccio di 
Flaminio Piccoli. Anche se i socialisti 
sono in giunta con i comunisti nei co-
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~un.i di. Ancona e Pesaro e nella pro
vincia di Ascoli. 

Autonomia delle scel~e locali? Sia
mo seri e sinceri. Sulla formazione 
del~e g~u?te vi ~ s~ata, vi. è, una lunga 
serie d1 incontri bilaterali a livello na
zionale dove ogni partito si è visto con 
l'altro. Q~~lcun~ a~eva addirittura pro
s~ettato l 1potes1 d1 un incontro colle
gtal.e dei . res~nsabili nazionali degli 
enu locali dei sei partiti dell'arco co
'itituzionale. Magari per, poi, legittima

re l'intesa (nazionale) dei partiti di cen

trosinistra o ancor più del pentaparti· 
to. Naturalmente il PCI ha respinto 
l'ipotesi di una riunione nazionale a 

sei. Lasciando questa facoltà ai diri. 
genti locali, senza però che abbia un 

sf gnifi':ato politico nazionale. Dopo 

1 esperienza del triennio 1976-79, il 
PCI non intende più accedere all'area 
di governo dalla porta di servizio, co

me i domestici. La « pari dignità » co
mincia da Roma. 

La pari dignità non deve voler di
re capovolgimento di dignità, o preten

dere di trascurare i reali rapporti di 
forza numerici. Sarebbe oltretutto of
fensivo e lesivo della volontà popola

re: se alla regione Emilia gli elettori 
hanno dato la maggioranza assoluta al 
PCI, la richiesta di guidare la giunta 
da parte dei comunisti non è « arro

ganza » ma rispetto della volontà po
polare. Semmai è la pretesa opposta a 

velarsi di arroganza. Né vale la moti
vazione, avanzata da alcuni dirigenti 
socialisti emiliani (in verità non com
presa neanche da Craxi) che il PSI -

nella giunta regionale d'Emilia - non 
entrava perché il PCI era troppo pre
ponderante con la sua ma~gioranza as· 
saluta. A Modena, dove il PCI ha 29 
seggi su 50, i socialisti vanno in giun

t~ con grande dignità e senza comples
si. Lo stesso a Reggio Emilia dove il 
PCI ha 28 seggi su 50. 

La decisione dei comunisti di fare 

una giunta monocolore alla regione do
po il rifiuto dei socialisti di farne par
te nel tentativo di alzare il prezzo del
la loro presenza, ha fatto cadere anche 
l'altra pretesa del PSI di vedersi asse-

gnare la carica di primo cittadino di 

Bologna. Anche qui le cifre indicano 

da che parte sta l'arroganza: 29 seg

gi comunali a Bologna al PCI contro 

6. al PSI. Tant'è che Zangheri è stato 
r~c~nfermato sindaco di una giunta di 
smrstra, con i socialisti come era na

turale e giusto. (A Roma qualche 

c~axiano più ·di Craxi aveva pensato 
diversamente. Sbagliando e creando 

problemi più ai suoi compagni sociali
sti emiliani che ai comunisti). Correttez. 

za di rapPOrti rispettata, in senso in
verso, dal PCI a Venezia dove resterà 
sindaco un socialista nonostante il PCI 

abbia dieci seggi più (il doppio quasi) 

del PSI, e un capolista, !'on. Gianni 
Pellicani, non meno autorevole del so
cialista e sindaco uscente Rigo. 

Che ogni partito tiri ai propri in
teressi politici è naturale, oltre che le

gittimo. Come è pure legittima l'aspi
razione craxiana alla « centralità socia
lista ». Ma non tanto da sovvertire le 
realtà elettorali. I numeri pur contano. 

La centralità la si conquista nella so
cietà, non con qualche poltrona in più . 
Altrimenti il PSI rischia, e sarebbe gra

ve per tutto lo schieramento di sini
stra, di ripetere gli errori del vecchio 
centrosinistra con le illusioni nenniane 
della « camera dei bottoni ». Le ten

tazioni ci sono, e si possono capire. 
Ma il rischio per il PSI è grande. L'im

pressione è che il vecchio centrosinistra 
che nella nuova terminologia si chia: 
ma pentapartito, stia arrivando dalla 

periferia dove la « dottrina Craxi » più 

che favorire la centralità socialista in
coraggia vecchie abitudini e ve~chie 
tentazioni di semplice occupazione del 

POtere e delle poltrone. E' presto per 
dirlo. Vedremo alla fine quante giun
te di centrosinistra, incluse quelle ma
scherate come nelle Marche, vi saran
no. E allora, più dalla periferia che da 
Roma, si capirà se la « centralità so
cialista » o la « governabilità » sono 
realmente un nuovo corso, o banalmen

te una copertura alla riedizione del vec
chio centrosinistra con le sue virtù e 
i suoi difetti ben noti. 

I. A. 
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sinistra indipendente 

IL PUNTO 
----------------- di Gabriella Smilh -----------------

Decreti economici: 
molt i I punti da rivedere 

I decreti economici, varati dal Governo con l'obiet
tivo di contenere l'inflazione e incentivare la produ
zione sono in discussione alle Commissioni Bilancio 
e Fin~nze del Senato che li esaminano congiuntamente. 
Molti i punti di divergenza nelle forze politiche anche 
della stessa maggioranza di Governo. Nel corso della 
discussione generale, il sen. Claudio Napoleoni ha 
espresso numerosi dubbi sia sulla congruità della ma
novra di politica economica prospettata dal Governo 
rispetto ai veri bisogni del Paese, sia sulla effettiva 
realizzazione, oggi e in prospettiva, degli obiettivi per
segui ti, particolarmente per quanto riguarda il conte
nimento della domanda interna. Napoleoni ha incen
trato larga parte del suo intervento sulla necessità <li 
sostenere la domanda interna mediante un rilancio de
gli investimenti pubblici. 

- Incontro PCI-SIN. IND.: 
convergenza di o?•nloni sui decreti economici 

Una larga convergenza di opinioni si è verificata 
fra gli esponenti comunisti che seguono i decreti eco
nomici e quelli della Sinistra lndioendente incontrati<:i 
dopo la decisione del Governo di lasciar decadere il 
decreto sul «Fondo», relativo al prelievo dello 0,50% 
dal salario dei lavoratori dipendenti. All'incontro era
no presenti per il PCI, gli on. Peggio e Andriani e i 
sen. Chiaromonte, Colajanni e Bacicchi. Per gli indi
pendenti di sinistra hanno oartecipato i sen. Anrler
lini e Napoleoni e gli on. Spaventa, Minervini e Spi
nelli. 

Nell'incontro sono stati affrontati i temi generali 
della politica economica e, più in particolare, è stato 
fatto un esame dei decreti congiunturali presentati dal 
Goverro. Comunisti e indipendenti di sinistra han
no quindi deciso un'azione comune oer migliorare i 
due decreti con l'obiettivo di renderli corrispondenti 
alle esigenze generali di sviluppo del nostro sistema pro
duttivo. 

- Semlnarlo Sinistra Indipendente 

Si è svolto, il 14 e 15 luglio, un seminario di stu
dio ad Orvieto, fra i parlamentari della Sinistra In
dipendente della Camera e del Senato. Nel corso di 
questi seminari, che hanno una cadenza bimestrale, a 
seconda del momento politico, gli indiOf"ndenti di si
nistra approfondiscono - attraverso un dibattito quan
to mai proficuo - la situazione politica generale e 
il ruolo da essi svolto. 

Nell'incontro di Orvieto, l'on. Rodotà ha tenuto 
una relazione sulla prossima campagna referendaria 
che si svolgerà nella primavera dell'81 e quindi depu
tati e senatori hanno avviato una discussione sui mo
di e i tempi per affrontarla. 
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Nei due giorni di dibattito sono stati sottolineati 
anche altri temi: l'on. Spaventa ha svolto un'ampia 
relazione sui decreti economici, attualmente al vaglio 
delle Commissioni finanziarie di Palazzo Madama. An
che su questa relazione si è aperto un dibattito e so
no scaturite decisioni importami tendenti ad apportare 
modifiche migliorative ai provvedimenti, modifiche 
che possono essere confrontate con le altre forze po
litiche cosl da portarle avanti unitariamente. 

- Manca Il « si » dei senatori 
per la riforma di P.S. 

Manca il voto del Senato perché la riforma di po
lizia divenga legge dello Stato. La Camera ha infatti 
approvato il provvedimento nella seduta del 18 luglio 
scorso, dopo una lunga discussione che ha visti impe
gnati i deputati della Sinistra Indipendente per ten
tare di migliorare quelle norme che maggiormente la
sciavano adito a perplessità e riserve. Si trattava pro
prio dei « punti chiave » - come ha sottolineato Ste
fano Rodotà nella dichiarazione di voto annunciando 
l'astensione della SI - che hanno segnato « momen
ti di arretramento rispetto alle soluzioni concordate 
nella precedente le~islatura ». Ma la riforma rappre
senta tuttavia il risultato, sia pure parziale, di un mo
vimento che si è sviluppato nel corso di molti anni, 
restando semore :il riparo di tentazit'lni corporative. 
Per Rodotà. la riforma costituisce più che una vera 
e propria riforma « un avvio » di riforma, come del 
resto aveva già detto nel corso della discussione ge
nerale. Alcuni obiettivi sono mancati, ma « sarehhe 
stato ingenuo » - ha detto Rodotà - pensare che 
su un terreno cosl difficile, fosse possibile risolvere 
alcuni cl"i nodi « più intricati » della vicenda istituzio
nale italiana. 

Il conflitto tra cultura delle riforme e le resisten
ze burocratiche che si oppongono ad ogni innovazione 
con spirito regressivo, si è delineato con maggior chia
rezza nel corso della discussione; il bilancio non deve 
però considerarsi negativo, visto che esistono ancora 
margini per migliorare la legge, considerando non chiu
so il capitolo della riforma di polizia. 

L'astensione degli indipendenti di sinistra deve 
essere intesa come un impegno di « attenzione » sui 
modi in cui la riforma sarà portata avanti. 

- Branca: dubbi costituzionali sul « Fondo • 

Forti dubbi sulla legittimità costituzionale del de
creto-legge che istituiva il Fondo di solidarietà, col 
prelievo dello 0,50% dai salari e stipendi dei lavora
tori dipendenti, erano stati espressi dall'indipendente 
di sinistra Giusepoe Branca, ex presidente della Cor
te Costituzionale. Branca ha anche detto che, se il fi. 
ne del decreto doveva essere auello di incrementare 
la produttività e combattere l'inflazione, si era fatto 
ricorso ad uno strumento surrettizio. 
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Moralismo giudiziario 
Dal "caso Isman" alla liberazione di Reder 

di Giuseppe Branca 

e Le più interessanti novità, nella giurispru
denza di questi ultimi tempi, indubbiamente 
sono due: il rigore con cui si persegue la vio
lazione dei segreti d'ufficio e il rigore con cui 
si nega, specialmente ai (presunti) responsa
bili di questo reato, la libertà provvisoria. Non 
c'è da rallegrarsene: soprattutto perché la vio
lazione di un segreto d'ufficio se non è di per 
sé un delitto politico, spesso ha scopo o ri
flessi politici. L'accanimento d'una parte del
la magistratura è dunque per lo meno sospet
to: essa mette le mani, sia pure appoggiandosi 
agli anelli della legge, nella materia politica, 
da cui dovrebbe tenersi lontana. Questa ten
denza, che non so quanto sia o possa essere 
cosciente, si è rivelata anche all'ultimo blitz del
la Corte dei Conti: un altro giudice, che vor
rebbe controllare il bilancio dei supremi or
gani costituzionali, (Presidenza della repubbli
ca, Parlamento e Corte costituzionale), col pe
ricolo di condizionarne l'azione politica. Si fa 
strada, lentamente o sgraziatamente, un rigo
rismo di segno giusmoralistico che è tipico 
d'alcune società vittime di perfide dittature 
tornanti: quanti golpe, in America e in Af ri
ca, non hanno avuto origine nel convincimen
to che solo i militari possono governare con 
(ordine ed) onestà? Inutile dire che poi, que
sti moralisti, quando adunghiano il potere, si 
rivelano assai più incapaci e corrotti dei loro 
predecessori. 

La tendenza moralistica di certi giudici, a 
cui alludo, non è un'eredità né un rilancio del
la funzione sostitutiva, fenomeno abbondante
mente studiato, svolto dai giudici (come i pre
tori d'assalto) nei confronti delle due Camere: 
poiché queste non attuavano con nuove leg
gi ordinarie princlpi e perfino norme della 
Carta costituzionale, i giudici vi si sostituiva
no interpretando «secondo Costituzione» le 
vecchie leggi (il che era e sarebbe legittimo); 
ora invece, almeno in certi casi, si ingozzano 
norme che, tra l'altro, consentono di colpire 
anche chi diffonde la notizia (giornalis ta); di 
colpirlo, in proporzione, quasi più di quanto 
non venga colpito il pubblico ufficiale da cui 
l'ha avuta: qui non si tratta di applicare la 
nostra Costituzione e perciò non v'è analogia 
coll'attività dei pretori d'assalto. 

Il rischio di questa giurisprudenza è che 

le sim,,atie o antipatie politiche finiscano per 
guidare le mani del giudice; cosa che può ac
cadere sia colla troppo facile emissione dei 
mandati di cattura a carico del cittadino che, 
non essendo pubblico ufficiale, diffonde il se
greto; s;a colla mancata incriminazione in ca
si analoghi, ritenuti meno gravi sullo schermo 
delle propensioni politiche del giudicante. Al
trettante deviazioni sono facili, su un terreno 
bagnato da riflessi politici, nella concessione 
della libertà provvisoria e della liberazione 
condizionale. Per convincersene basta guarda
re insieme due fatti che pure sembrano fra 
loro tanto diversi: si nega la libertà provviso
ria a I sman perché non si ritiene probabile 
che un giornalista rinunci a chiedere in futu
ro analoghe rivelazioni di segreti d'ufficio 
(prova provata di diffidenza o di avversione 
contro chi esercita un diritto, che è anche un 
dovere, garantito dalla Carta: un giornalista non 
si può « pentire», secondo quei giudici). Con
temporaneamente un altro tribunale riconosce 
il pentimento dello sterminatore di Marzabotto, 
che ha sempre sostenuto di aver eseguito ordi
ni ai quali non poteva né doveva sottrarsi: co
me può essersi pentito? La « buona condotta » 
nel carcere non è pentimento. Dunque è stato 
trattato peggio chi ha pubblicato un segreto 
d'ufficio che l'autore d'una strage diabolica e 
orrenda. Ed è trattato peggio perché la diffusio
ne di idee e di notizie è ritenuta da alcuni giu
dici un vero pericolo per le strutture dell'ordi
ne. Nessuna indulgenza per chi al massimo ha 
commesso un reato non grave; molta indulgen
za invece per chi ha distrutto un'intera città. Nel 
primo caso un atteggiamento antiliberale non 
conforme a Costituzione ha premuto troppo 
sulla bilancia del giudice, dunque (e non se n'è 
accorto) una concezione politica; nel secondo 
caso sono note le pressioni del governo austria
co per l'uscita di Reder; dunque, motivi politici. 

La tendenza è preoccupante. Andiamo verso 
un governo di giudici? Meglio i filosofi di Pla
tone! • 
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Il piano Meidner è un'altra cosa 
Vernice svedese al Fon do di solidarietà 

A La pasticciata vicenda del « Fon
W do di solidarietà » ha sollevato 
numerosi interrogativi giuridico-istitu
zionali, che hanno in parte almeno oc
cultato la discussione sul significato 
del provvedimento e il suo confron
to con esperienze straniere e logiche 
diverse di governo dell'economia. La 
tesi che meglio ha cercato di dare pa
tenti di nobiltà all'iniziativa del gover
no è quella che ricerca parentele con 
le proposte di controllo degli investi
menti che il movimento operaio già 
da alcuni anni dibatte in Scandinavia. 
Un esame comparato un po' più atten
to rivela in realtà differenze di impo
stazione e di portata. 

Le due elaborazioni più significative 
in materia di fondi d'investimento so
no il Piano Meidner, che viene in ge
nere usato come paradigma, e un dise
gno legislativo danese risalente al 
1973. Il Piano Meidner è il prodotto 
di un lavoro collettivo e di riaggiusta
menti progressivi, dovuti a una larga 
consultazione democratica tra i lavo
ratori: è un punto di metodo che se
gna una distanza rilevante rispetto al
l'approssimazione che ha distinto la 
proposta del governo Cossiga. Della 
bozza svede~e la Confederazione sinda
cale (LO) discute dall'inizio degli an
ni 70 e, a una prima formulazione pre
cisata in prossimità delle elezioni del 
1976, hanno fatto seguito ulteriori ar
ricchimenti. Il piano prevede la costi
nizione di un sist\!ma integrato di fon
di. In primo luogo i fondi di caratte
re aziendale, che sono formati attra
verso trasferimento di una parte dei 
profitti ai lavoratori. Lo schema che 
viene ipotizzato delinea l'accantona
mento sistematico di una parte del 
profitto annuo - si pensa ad una quo
ta pari al 20%, - che viene trasfor
mato in azioni, la cui proprietà spet
ta ai lavoratori in quanto soggetto col
lettivo. Il capitale d'impresa non vie
ne però intaccato, perché il fondo è 
vincolato ad essere usato attraverso 
reinvestimenti che interessano l'azien
da stessa. 

L'obiettivo è quello di conseguire 
progressivamente la maggioranza del 
capitale azionario dell'impresa, a cui le 
rappresentanze sindacali dovrebbero ar
rivare in un periodo non inferiore ai 
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di Mimmo Carrierl 

25 anni. Una parte del rendimento dei 
fondi servirà per costituire un Fondo 
centrale di coordinamento degli inter
venti e fondi settoriali che si occupe
ranno della politica industriale dei di
versi settori produttivi, soprattutto in 
vista di un riequilibrio territoriale. 

Il disegno di legge del Partito So
cialdemocratico danese propone la co
stituzione di un « Fondo sociale », for
mato dai contributi annui versati dai 
datori di lavoro: il primo anno essi as
sommano allo 0,5% del totale dei sa
lari; ogni anno aumentano fino ad at
testarsi su una quota del 5%. I due 
terzi della consistenza del fondo si tra
ducono in azioni, che danno un corri
spondente diritto di presenza negli or
ganismi aziendali. La proprietà risulta 
in questo caso individuale, ma è vinco
lata per 7 anni. 

Tutti e due questi meccanismi con
sentono una presenza variamente arti
colata dei lavoratori ai diversi livelli 
della gestione dei fondi e dei consigli 
di amministrazione. Il piano Meidner 
cerca di combinare rappresentanti de
signati dai sindacati locali con mem
bri nominati dalla Confederazione cen
trale: è uno dei risultati degli orienta
menti espressi direttamente dai lavora
tori. In Danimarca la presenza nei con
sigli di amministrazione è riservata 
esclusivamente ai lavoratori delle sin
gole aziende. Questo significa che -
si accetti o meno il criterio della pre
senza gestionale - vi è una larga at
tivazione di forze e una crescita dif
fusa di competenze: il testo del gover
no italiano non risponde in alcun mo
do a queste due condizioni, dal mo
mento che prevede una presenza sin
dacale ristretta e di vertice. 

Le proposte scandinave sono sicu
ramente discutibili, ma esse costitui
scono il fondamento di un ambizioso 
disegno di costruzione di « una via 
parlamentare al socialismo». Esse non 
tengono sufficientemente conto del li
vello differenziato dei profitti e non in
taccano probabilmente - perché chiu
se entro le forme giuridiche - le po
s1Z1oni di potere delle multinazionali. 
Ma al di là deJl'approfondimento di 
aspetti e problemi specifici - come 
collegare proprietà azionaria e mu-

tamento della divisione tecnica del la
voro, come valutare lo spostamento 
del sindacato da un ruolo antagonisti
co a quello di gestore diretto di setto
ri economici - vi si ravvisa un'ispira
zione fondamentale che non può non 
essere condivisa: l'insufficienza delle 
strade sperimentate di controllo del
l'economia come punto di partenza per 
sperimentare forme di intervento so
ciale sulla direzione qualitativa degli 
investimenti. Non si tratta di un di
segno di poco conto rispetto all'espe
rienza storica delle socialdemocrazie, e 
soprattutto esso porta a sviluppare un 
inedito ruolo politico del sindacato, 
che diventa in questo modo soggetto 
decisivo di governo dell'economia. Al 
contrario il quadro che fornisce la pro
posta di cui si discute nel nostro pae
se è assai più contraddittorio. Innan
zitutto per la genesi dell'iniziativa, 
che proviene dall'alto, da un escamo
tage governativo, non preceduto da 
sufficiente riflessione. Lo strumento 
prescelto presenta i caratteri della ca
sualità, nel senso che appare staccato 
da qualunque impegno progettuale, 
tantomeno di tipo programmatorio. 
Mentre gli schemi scandinavi prevedo
no il potere di disposizione del sinda
cato su quote di capitale sottratte agli 
abituali possessori, da noi le risorse 
formate sono a carico dei lavoratori, 
che non ricevono in cambio neppure 
una potestà sostanziale di indirizzo. 
All'assunzione prevalente di responsa
bilità dei lavoratori nell'ottica scandi
nava, fa riscontro, nell'ipotesi del no
stro governo, un ibrido che lascia mol
to perplessi; non si tratta né di effet
tiva cogestione, né di uno strumento 
di controllo. La presenza sindacale vie
ne dunque configurata come una par
tecipazione svuotata di una fisionomia 
precisa. Troppo poco di visibile dun
que, e quel poco consente di escludere 
una relazione tra « Fondo di solidarie
tà » e primi abbozzi di democrazia in
dustriale. Maggiori sono i rischi che il 
sindacato acceda ad una logica di scam
bio, che lo vede beneficiario di vantag
gi (almeno in apparenza) in quanto 
struttura, e non nella qualità di stru
mento dì espressione dei propri rappre-
sentanti. 

• 
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I sindacati dei poligrafici 
e dei giornalisti denunciano 

Guglielmo Epifani (segretario generale aggiunto 
del poligrafici della CGIL} e Giancarlo Carcano 
{presidente dei giornalisti piemontesi} tracciano 
per l'Astrolabio l'Identikit del « partito della 
non riforma •· Le spreg:udicate manovre in corso, 
ad opera dei signori della carta stampata 
e con il placet del Governo, hanno un solo fine: 
strangolare e asservire del tutto al s•stema di potere 
dominante li mondo dell'informazione. 

EDITORIA: ECCO CHI 
SABOTA LA RIFORMA 
di Guglielmo Epifani 

a Le difficoltà che colpiscono il set
• tore dell'Editoria, in particolare 
l'informazione quotidiana, sono ormai 
tali da configurare un vero e proprio 
stato di crisi generalizzato. Non si trat
ta più dei ricorrenti elementi di diffi
coltà: gli indebitamenti crescenti, il 
saldo negativo tra costi e ricavi, la bas
sa diffusione di lettura, i problemi del
la distribuzione, la scarsa presenza di 
giornali quotidiani nel Mezzogiorno, le 
complesse e delicate questioni legate al
l'utilizzo delle nuove tecnologie. Ma di 
qualcosa che, partendo da questi dati, 
ha ormai innescato una spirale di con
traddizioni e di problemi, primo fra 
tutti quello del rapporto tra stampa e 
potere, i quali, se non risolti corretta
mente e tempestivamente, determinano 
il tracollo dell'intero settore. Ovvero 
un sistema dell'informazione sempre 
più privo di capacità imprenditoriali, 
sempre più povero e malthusiano nel
le sue voci ed espressioni, sempre più 
asservito e subordinato nel suo ruolo. 

I casi di crisi di questo periodo so
no indicativi: ha chiuso il Giornale di 
Bergamo, mentre sta per chiudere il 
Giornale di Calabria; il Roma di Na
poli ha sospeso le pubblicazioni; al 
Messaggero è in piedi una vertenza, da
gli esiti imprevedibili, per respingere 
metodo e sostanza della richiesta di 
Cassa Integrazione per 160 lavoratori; 
serie difficoltà finanziarie attraversano 
quasi tutti gli organi di informazione 
dei partiti, dall'Avantr 1 all 'Unità, dal 
Manifesto a Lotta Continua; la Gaz
zella di Mantova, la più vecchia coope-
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rativa italiana, sta per essere acquista
ta dal gruppo Mondadori; altri impor
tanti quotidiani stanno vicini al tracol
lo finanziario o al centro di oscure ma. 
novre di compravendita. 

Un intero settore insomma in mez
zo al guado, tra il permanere delle vec
chie logiche di assistenza e subordina
zione e lo spiraglio, che pure si intra
vede, di un nuovo processo riformato
re, quello, legato all'approvazione e al
la gestione della legge di riforma, so
stenuto dalle forze di progresso e dai 
soggetti sociali interessati, dai giorna
listi, e dai poligrafici. 

Le azioni di lotta e le iniziative di 
mobilitazione hanno appunto questi 
obiettivi: allargare il fronte riformato
re, collegando la soluzione dei punti 
di crisi alla sistemazione programmati
ca del settore, battere il disegno di 
quello che è stato definito il « partito 
della non riforma ». 

Ha pesato sempre un equivoco nel
la gestione dei processi di riforma del-
1 'Editoria. Il fatto che, tranne radicali 
e missini, nessun altra forza politica o 
sociale l'abbia formalmente osteggiata, 
quasi che la riforma fosse o troppo in
consistente per essere temuta, o trop
po remota nella sua applicazione per 
essere combattuta. 

Il fatto che cosl non si è poi rive
lato, e che le manovre per affossare 
l'iter di riforma si sono moltiplicate in 
questi mesi, la dice molto lunga e sul
la consistenza del Partito della non R1· 
forma e sull'importanza della legge di 
riforma dell'Editoria, a torto sottova-

lutata nei suoi contenuti ed effetti in
novatori. 

Il primo nucleo del Partito della non 
Riforma è cosl definito nei suoi termi
ni generali. Ad esso appartengono tut· 
te quelle forze politiche, o parti di es
se, che hanno più convenienza a prose
guire lungo la vecchia strada che im
boccare quella nuova; che preferisco
no, al regime della stampa, una stam
pa e una informazione di regime; che 
~.inno di avere, come potere, un deci
sivo strumento di condizionamento dei 
rnntenuti dell'informazione. 

Insieme, vi è un secondo fronte di 
opposizione strisciante, costituito o~

gettivamente dalla maggioranza degli 
editori italiani. Al di là delle prese di 
posizione ufficiali, quella che continua 
a prevalere è una linea di comporta
mento ispirata tutt'ora alle logiche del
l'assistenza, secondo un intreccio, che 
ricerca alleanze sociali di natura corpo
rativa e il consolidamento della rete 
delle protezioni e dei favori. Cosicché, 
mentre stenta ad affermarsi una leva 
di editori realmente imprenditori, e 
sono in declino di fortuna gli industria
li fattisi editori per interessi partico
lari, pare affermarsi la scelta dell'edi
tore intermediario o portavoce di cor
renti politiche: e perciò tale da prefe
rire, ai processi di trasparenza e re
sponsabilità manageriali, i sentieri se
miclandestini del sottobosco industria
le e politico. 

Le considerazioni che si traggono da 
questa individuazione de] Partito della 
non Riforma possono essere molteplici. 
Talune, legate alla qualità e quantità 
del fronte di mobilitazione da attivare 
per batterne i disegni e riavviare le 
scelte di programmazione e di riforma, 

· altre, riferite alla riflessione circa i de
stini che si intravedono per il futuro 
del settore nazionale dell'informazione, 
soprattutto a fronte della prospettiva 
di sviluppo e integrazione tecnologica. 

Se la sfida che abbiamo di fronte è 
quella di riuscire a governare o meno 
la crescita di spazi di controllo e so
cializzazione dei modi e contenuti del
l'informazione e di invertire le relazio
ni funzionali che o~~i esistono fra in
formazione, pubblicità e consumi. al
lora questa riflessione si carica forza
tamente di preoccupazione e di gravità. 

• 
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Editoria: ecco chi sabota la riforma 

Ma gli scioperi 
non bastano . ' plll 

Intervista a Giancarlo Carcano 

a .. Questa riforma non passa perché 
W chi ha la gestione dell'informazio
ne adesso non la vuole. La mia impres
sione è che si stia infatti aspettando 
che si realizzino una serie di operazio
ni (la finanziaria pubblica, la riorganiz
zazione in corso nel gruppo Rizzoli, Je 
decisioni della Fiat) per poi varare la 
riforma dell'editoria o addirittura, a 
quel punto, una leggina priva di tutti 
gli elementi innovativi contenuti nel 
progetto originario. Nel settore della 
stampa, la volontà politica e quella dei 
grandi gruppi - che poi spesso coin
cide - è quella di assicurare soldi, 
non riforme i.. 

Giancarlo Coreano, presidente del
l'Associazione stampa subalpina ed 
esponente di punta del movimeneo dei 
giornalisti democratici, è preoccupalo: 
« Siamo arrivati ad un punto di svol
ta - dice - ci sono state chiusure 
di testate, esperienze di autogestione, 
fenomeni di concentrazione. Oggi la 
crisi del settore è aggravata da una se
rie di elementi: l'aumento del costo 
della carta (praticamente in regime di 
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monopolio al gruppo Fabbri) e in ge
nerale delle materie prime e del costo 
del lavoro, il blocco della diffusione 
dei quotidiani, fermi a cinque milioni 
di copie vendute, il sostanziale blocco 
del mercato pubblicitario, al di là de
gli aumenti di fatturato dovuti all'in
flazione. Contemporaneamente, la leg
ge di riforma è bloccata, e rischia di 
saltare proprio la parte che prevedeva 
meccanismi - forse oggi insufficienti, 
ma indicatori di una linea di tenden
za - per la ristrutturazione tecnolo
gica, il controllo anti-concentrazioni, 
una riorganizzazione della diffusione 
dei giornali. in grado di rimuovere le 
strozzature che oggi incidono notevol
mente». 

Lei prima ha parlato di una « volon
tà politica » contraria alla riforma e 
qualcuno ha anche detto che e' è un su
per partito che mira a mantenere immu
tata la situazione. Esiste realmente 
questo superpartito? 

« Il superpartito è il sistema di po
tere, è una certa area che controlla 
l'esecutivo e la gestione dell'informa
zione. Ma non comprende tutti i par-

Fabbri e 
Rizzo li 

titi, non comprende la sinistra ». 

Tuttavia, la riforma è bloccata zn 
Parlamento. Da chi? 

« Bisogna avere il coraggio di distin
guere. Certamente c'è una responsabi
lità generalizzata. Alla sinistra, al Pci 
in particolare, si può rimproverare 
un'azione non sempre convinta a dife
sa della proposta presentata all'Assem
blea parlamentare ormai due anni fa, 
un ritardo culturale nel comprendere 
l'impot'tanza della battaglia per l'infor
mazione. Oggi, il Pci ha capito che 
quello che si sta muovendo può porta
re ad una situazione ancora peggiore. 
Ma le grandi responsabilità sono di al
tre forze che periodicamente tentano 
aggiustamenti per consolidare le pro
prie posizioni ». 

In particolare? 
« Le forze di governo hllnno certa

mente un grande peso nell'azione di 
freno alla riforma. 

Da questa maggioranza, che com
prende una parte importante della si
nistra, ci si aspettava un intervento di
retto a rimuovere le resistenze. L'osta
colo maggiore non è certo l'ostruzio
nismo dei radicali, che comunque è un 
elemento obbiettivo di difficoltà. Si ha 
invece la sensazione che l'asse modera
to sia più forte del fronte del rinno
vamento: nella Democrazia cristiana 
c'è qualcuno che vuole la riforma, ma 
non la vuole il partito. Cos) tra i so
cialisti, sicuramente la maggioranza è 
favorevole, ma il comportamento del 
partito nel suo complesso va in senso 
contrario alla rapida approvazione del
la riforma. Anche i partiti minori, non 
hanno mai mostrato un atteggiamento 
di convinta difesa del progetto i.. 

D'altra parte, anche la Federazione 
della stampa è sembrata in difficoltà 
nel sostenere un'azione efficace a so
stegno della riforma. Da che dipende? 

« Si è pensato che fosse sufficiente 
una pressione di tipo psicologico, che 
evidentemente non bastava. A questo 
si a~giunge, oggi, un oggettivo elemen
to di debolezza: di fronte al grave sta
to di crisi del settore, la preoccupazio
ne per i posti di lavoro sta diventan
do predominante; la prima batta~lia, 
quindi, diventa la battaglia in difesa 
dell'occupazione. Inoltre, all'internn -19 



Editoria: 
ecco chi sabota 
la riforma 

della categoria ci sono anche momenti 
di stanchezza, ma soprattutto c'è preoc
cupazione. 

Si ha la sensazione che, a questo 
punto, non siano più sufficienti nean
che gli scioperi. Con che cosa sosti
tuirli? Qualcuno propone di ritentare 
iniziative già sperimentate, come il 
non pubblicare le cronache politiche, o 
con lo sciopero ad oltranza. Idee-forza 
non ce ne sono tante. Un'indicazione 
valida potrebbe essere quella di una 
manifestazione nazionale a Roma, nel 
corso della quale assumere una inizia
tiva clamorosa, che potrebbe consiste
re nella denuncia delle specifiche re
sponsabilità. Non è escluso neanche 
che si arrivi ad un congresso straordi
nario ». 

e è la possibilità di recuperare ter
reno, e di riaggregare sulla battaglia 
per la riforma dell'editoria un movi
mento negli ultimi tempi nettamente 
in ribasso? 

« Siamo a metà del guado, è diffi
cile dire se ci saranno riaggregazioni 
importanti. Quello che è certo, è che 
si sta giocando una battaglia decisiva 
anche per il futuro del sindacato dei 
giornalisti, per l'fdentità democratica 
del mondo dell'informazione. C'è il ri
schio, grosso, che perdendo questa bat
taglia, il sindacato possa cambiare. Si 
avvertono segnali pericolosi: la ten
denza ad un sindacato chiuso nella di
fesa degli interessi economici della ca
tegoria, in definitiva isolato nella vec
chia struttura corporativa. Oppure, la 
proposta di confluire nelle tre Confe
derazioni; il che porterebbe, molto 
probabilmente, alla dispersione dei 
giornalisti democratici in piccoli grup
pi - a quel punto emarginati e pri
vi di peso - nelle tre Centrali confe
derali, e, per contrapposizione, alla 
formazione di un forte sindacato auto
nomo, a sua volta privo di quei pochi 
legami che oggi ancora resistono con il 
mondo del lavoro. 

La forza può invece venire da un 
Sindacato unitario: l'importante è cer
care di mantenere il massimo di com
pattezza della categoria». 
a cura di Raffaella Leone 
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Giudici 
senza complessi 
Morlino senza riflessi 
di Giovanni Placco 

A Non era mai accaduto che un po
W sto chiave dell'apparato giudizia
rio, quale quello di Procuratore della 
Repubblica a Roma, cessasse d'improv
viso di essere uno dei più ricercati 
d'Italia per diventare una poltrona sco
moda e scottante: oggetto di ambizio
ni diffuse in passato, quando per essa 
si scatenavano lotte assai dure di aspi
ranti in cerca di prestigio e potere, 
attualmente suscita soltanto disaffezio
ne di papabili ed imbarazzo del Consi
glio Superiore chiamato a designarvi 
- di concerto con il Guardasigilli -
il titolare che succeda a De Matteo, 
promosso per abdicazione. 

Non era però mai successo che pro
prio dall'interno della Procura di Ro
ma partisse un movimento di protesta 
dei magistrati di base quale quello che 
ha sconvolto in questi giorni lo stori
co equilibrio costruito sull'egemonia 
incontrastata del gruppo associativo di 
destra, attualmente assurto alla guida 
del governo del sodalizio di categoria. 

Né si è verificata prima d'ora, in 
Italia o altrove, una lotta di magistrati 
su rivendicazioni attinenti alla qualità 
della giustizia, piuttosto che ad inte
ressi corporativi, altrettanto serrata e 
durevole di quella che è in corso a Ro
ma da quasi un mese, ad onta del pom-

pieraggio di vertice pesantemente svol 
to dalla Giunta Centrale dell'Asso
ciazione Magistrati fino al limite di 
un'inammissibile riprovazione del de
liberato assembleare distrettuale, vota
to sulla base di un'ampia unità realiz
zatasi al di fuori degli schieramenti di 
corrente, come ben viene rilevato nel
l'articolo di Milly Mostardini pubblica
to in questo stesso numero di Astro
labio. 

Che in una vicenda di questa stra
ordinarietà il governo associativo non 
abbia avvertito l'esigenza politica di 
un'assemblea generale di tutti i magi
strati associati, al fine di verificare al
la base il consenso alla propria linea 
di comportamento nello scontro in at
to con il potere esecutivo, è segno sol
tanto della sua estrema debolezza e 
scarsa rappresentatività; appena nasco
sta dalla spavalda ed inusitata sconfes
sione dell'assemblea distrettuale roma
na, sfuggita al rigido controllo d'un 
tempo. Non ha precedenti nella storia 
politica o sindacale del nostro o di al
tri paesi a sviluppo storico eguale che 
un vertice minoritario di rappresentan
ti si permetta di deplorare le decisioni 
di un'assemblea pur locale di rappre
sentati. 

Né è questa l'unica cosa inedita nel-
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la vicenda: il Governo, altre volte ava
ro di fronte a pur fondate rivendica
zioni economiche della Magistratura -
sempre logoratasi di fronte alle tatti
che dilatorie di una controparte sfug
gente - questa volta si è dato un 
gran da fare per elargire contropartite 
retributive addirittura impensabili ed 
impopolari, pur di frenare la lotta sul 
piano delle riforme atte a dare final
mente slancio ed incisività reale alla 
funzione di giustizia. 

Ed anche se non è mancato qualche 
balletto in sede tecnica e politica nel
la messa a punto dello strumento legi
slativo occorrente all'elargizione retri
butiva, in pochi giorni si è definito 
l'intervento governativo di risposta al
la rivendicazione economica in piedi da 
tempo, mentre più dure resistenze so
no state opposte su altre rivendicazio
ni pur prioritarie al momento, quali 
quelle attinenti ad una effettiva sicu
rezza dei giudici e ad una reale efficien
za della giustizia. 

Il fatto è che assicurare funzionalità 
nella sicurezza, o viceversa, secondo lo 
slogan emerso a sintetizzare gli obiet
tivi di lotta dei magistrati non spenti
si al pompieraggio del vertice associa
tivo, né acquietati dall'allettamento re
tributivo, significa voltare pagina ri
spetto alla tradizionale mortificazione 
della giustizia perseguita dal sistema di 
potere dominante, che ha sempre te
muto, ovviamente, il «governo dei 
giudici » avendo sempre preferito il 
« governo dei rei ». 

Un sistema di potere consolidatosi 
sul clientelismo parassitario, e su tutti 
gli altri consimili sostantivi che perio
dicamente vengono posti sotto accusa 
nella dialettica politica, può anche per
mettersi di mal pagare i giudici finché 
può ottenere comunque una giustizia 
subalterna ai suoi interessi perché pri
va di mezzi e di reale efficienza; ma 
appena si profila il pericolo di una giu
stizia concretamente autonoma ed indi
pendente, e soprattutto funzionale nel
la sicurezza, non esita ad allargare i 
cordoni della borsa pur di spegnere gli 
aneliti oggettivamente « rivoluzionari » 
insiti nelle lotte per le riforme strut
turali capaci di imprimere alla giusti
zia corsi meno subalterni. 

D'altra parte il dicastero della Giu-
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sttzia, ad onta di una comune creden
za non da ora avversata da questo pe
riodico, è tutt'altro che tecnico e di se
condo piano rispetto ad altri ritenuti 
più politici e più importanti: la sua 
reale dimensione politica e rilevanza 
preminente nella funzione di governo 
del paese è data proprio dalla consi
derazione che si tratta del dicastero 
dalla cui operatività ed incisività di
pende la qualità della giustizia in una 
data società, ed il suo ruolo centrale 
in un'organizzazione democratica della 
vita sociale. Di fronte alla sfida terro
rista e criminale, la democrazia di un 
paese è data dalla efficienza della giu
stizia in un sistema garantista, in cui 
le primarie garanzie, di sicurezza e di 
funzionalità, debbono essere assicura
te ai giudici. 

Per rendersi conto appieno del signi
ficato di queste proposizioni è suffi
ciente confrontare il diverso senso che 
assume in una organizzazione democra
tica la precettazione di qualsiasi altra 
categoria di lavoratori in sciopero cor
porativo rispetto ali 'ipotesi di precet
tazione dei giudici che si abbandonino 
ad agitazioni altrettanto corporative: 
se la prima costituisce indubbia ferita 
ad un corpo sociale democraticamen
te organizzato, l'altra rappresenta un 
colpo mortale essendo di per sé incom
patibili struttura democratica di un 
paese e giustizia fondata sulla precet
tazione. 

La consapevolezza del ruolo centra
le che nella democrazia italiana spetta 
alla funzione di giustizia si va allargan
do a macchia d'olio nel corpo dei giu· 
dici; e forse è un effetto non voluto 
della tracotanza terrorista e criminale 
aver indotto fra i giudici la certezza 
che la loro sicurezza è direttamente 
proporzionale alla loro efficienza: be
ne ha detto un sostituto romano, nel
l'assemblea deprecata dal vertice asso
ciativo, che la sicurezza non è tanto da
ta dalle macchine blindate quanto da}. 
la capacità di « prendere » i terroristi 
ed i criminali. 

Questa efficienza però non può es
sere a senso unico: una volta assicu
rata essa può esercitarsi anche contro 
il sistema di potere fondato sui sostan
tivi negativi sopra ricordati. 

Ed è qui Ja contraddizione incom-

ponibile, che induce il sistema di po
tere, attraverso il Governo che ne è 
espressione, a largheggiare con la bor
sa per lesinare con le riforme. 

Questa è la probabile ragione della 
debolezza oggettiva di ogni Guardasi
gilli, al di Jà di pur rilevanti limiti sog
gettivi di questo o quel ministro; tan
to più che la Democrazia Cristiana, 
che del sistema di potere dominante è 
parte prevalente, ha interesse ad ab
bandonare il ministro di Giustizia, an
corché suo esponente, appena si pro
spetti il pericolo di essere coinvolta 
dalla sua personale insufficienza rispet
to alla reale dimensione dei problemi 
sul tappeto. 

Ed è questa la ragione della disaf
fezione odierna verso cariche direttive 
un tempo molto ambite, essendo i so
stituti romani divenuti di fatto la pun
ta di diamante di una Magistratura che 
vuole svolgere realmente il tuolo asse
gnatole dalla Costituzione e dalle leggi 
di fronte all'illegalità soprattutto se 
proveniente da ambienti propri della 
struttura di potere. 

Contemporaneamente, la lotta dei 
magistrati romani ripropone all'atten
zione delle forze di rinnovamento il 
problema, irrisolto finora, della dire
zione degli uffici giudiziari: la morte 
di un sostituto per mano terrorista ha 
rivelato che se un magistrato può ca
dere nell'adempimento del dovere è 
anche giusto che partecipi alla gestio
ne dell'ufficio che quel dovere gli attri
buisce, sia per poter interloquire sui 
mezzi di sicurezza proporzionati al ri
schio connesso al dovere, sia per de
cidere collettivamente sulle risorse da 
impiegare nei compttt assegnatigli, 
eventualmente mettendo in mora il po
tere politico che le nega. 

Anche questo rilancio dell'istanza di 
partecipazione alla gestione dell'ufficio 
è un effetto non voluto del terrorismo 
criminale: dopo avere offerto all'Ese
cutivo un'insperata copertura all'immo
bilismo in tema di riforma dell'ordina
mento giudiziario, il partito della mor
te gli ha aperto una contraddizione. 

Si dovrà forse dire con Dante che 
« poscia più che il dolor potè il di
giuno»? 

• 
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L'opinione pubblica 
dalla parte dei magistrati 

Il paese non ha bisogno di una giustizia 
malata, arretrata e divisa 

A La vertenza aperta dai magistra
W ti nei confronti del governo do
po l'assassinio del procuratore Mario 
Amato, morto sul lavoro, si è, com'è 
noto, ridimensionata con la ripresa dei 
processi più urgenti, quelli con impu
tati in detenzione, e di alcuni proces
si per cause di lavoro; ma è stato con
fermato lo sciopero del 15 luglio. Lo 
scontro, che sarebbe riduttivo definire 
una protesta o un semplice sciopero., 
che pure ha sempre un significato gra
ve e coinvolgente nell'apparato giudi
ziario, non è tuttavia concluso: si è 
ben lontani infatti dall'aver ottenuto 
una minima garanzia per le due richie
ste che la categoria avanza con urgenza 
e determinazione: la sicurezza sul la
voro dei magistrati impegnati in inda
gini sul terrorismo e certe riforme, an
che minimali, che facilitino il loro la
voro. 

La vicenda suggerisce alcune rifles
sioni su piani diversi. Intanto dall'as
sassinio di Amato, in circostanze di co
sl evidente e drammatica incuria da 
parte di chi avrebbe dovuto per com
petenza tutelarne l'incolumità e il fun
zionamento del lavoro, è venuto alla 
categoria un soprassalto di unità, do
po anni di tensioni e divaricazioni, acui
tesi negli ultimi tempi. Unità non una
nime però, se all'interno dell'agitazio
ne si individuano orientamenti che di
varicano: accanto ai magistrati che a 
buon diritto chiedono garanzie per la 
loro sicurezza (e undici colleghi uccisi 
dai terroristi dovrebbero essere un se
gnale eloquente) non si può ignorare 
che vi siano gruppi o correnti che, 
chiudendosi in una logica di categoria, 
riduttiva per un potere dello Stato, 
premono solo e innanzi tutto per i mi
glioramenti retributivi. Contro questa 
posizione, su cui ha svolto un ruolo di 
punta la Giunta dell'Associazione Na
zionale Magistrati, si sono coagulati i 
~ettori di « Unità per la Costituzione » 
e di « Magistratura democratica >>, che 
hanno preannunciato loro convocazio
ni e giornate di sciopero entro settem
bre. La Procura e gli Uffici lstruzio-
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di Milly Mostardini 

ne di Roma continuano ad essere il 
cuore caldo della vertenza. 

Non è la prima volta che soddisfa
cendo richieste retributive anche giu
ste, il governo ha stoppato la doman
da di riforme o di modifiche nell'ordi
namento e nella struttura del sistema 
giudiziario: questa volta la vertenza 
non è facilmente riassorbibile. I set
tori più progressisti della magistratura 
non hanno sublto la logica del baratto 
o del « bastone e della carota », come 
titola Il Manifesto: durissime sono sta
te le loro reazioni all 'inopinata gene
rosità del ministro Morlino, rifiutando 
di trattare indennità (o mance, in qual
sivoglia forma) sul corpo dei colleghi 
uccisi. Inoltre l'opinione pubblica si 
è schierata dalla parte dei giudici, in 
questo sorretta anche dalla maggioran
za della stampa e dei media, che han
no espresso giudizi senza veli sullo spo
stamento delle trattative: né ci pare 
fatto di poco conto la manifestazione 
delle Confederazioni sindacali romane 
a sostegno dell'agitazione dei giudici. 
E' l'embrione di una rinascente solida
rietà o colleganza tra magistratura e so
cietà civile? E' prematuro affermarlo, 
ma non per augurarselo ed operare in 
tal senso. Il funzionamento dell'appa
rato giudiziario e la sicurezza di chi vi 
opera si riflettono in modo diretto sul
la vita del Paese, sulla vita dei citta
dini. 

Quanto agli aumenti salariali, il mi
nistro Morlino, a detta di un vecchio 
proverbio, ha fatto come Papa Leone 
(X, dè Medici) che quello che non ave
va donava: si è cosl preso una tirata 
d'orecchi dai colleghi del governo, Re
viglio e Giannini in particolare, che 
hanno chiaramente detto di non poter
si impegnare sugli aumenti e di voler 
rinviare tutto a un comitato intermini
steriale. Quale miglior prova di insi
pienza? Più che sufficiente perché un 
ministro « serio » si dimettesse. Men
tre si discute su dieci miliardi in più 
o in meno, se meglio alle auto blinda
te o nelle tasche dei magistrati , si la
sciano nell'ombra le ricerche di rifor
me, ancorché minimali e dibattute da 

anni: equa distribuzione dei processi 
(vedi il nodo dei poteri delle Procure 
generali e il dente malato di quella ro
mana), maggiori poteri ai pretori nel 
penale, depenalizzazione di alcuni reati 
minori, potenziamento della polizia 
giudiziaria. Si è risposto con l'impegno 
su due disegni di legge: le inchieste 
su attentati a magistrati non saranno 
trasferite ad altra sede per « legittima 
suspicione », sui benefici di legge con.
cessi ai terroristi pentiti e ai gregari 
dell'anonima sequestri che collaborano 
alle indagini. 

L'agitazione non è diventata un ban
co di prova per il neo sindacato dei 
giudici, che si defila, ma lo è per l'AN
MI , che assorbe le proteste e dove sie
de una Giunta minoritaria che si di
mostra davvero rappresentativa di una 
sola parte della magistratura. L'Asso
ciazione ha infatti permesso la spregiu
dicata strumentalizzazione della verten
za a fini corporativi, senza coniugare 
il problema delle retribuzioni con quel
lo di un assetto diverso del lavoro giu
diziario e delle garanzie di sicurezza, 
dando a questi ultimi la precedenza 
sul primo. Le accuse alla posizione am
bigua ed eloquente dell'ANMI sonoro
venti e non immotivate. Essa sta gio
cando un ruolo pesante, la cui negati
vità si dispiegherà ancor più nel tempo. 

E' lecito ora chiedersi quale giusti
zia vogliono questi ministri del par
tito di maggioranza relativa; quanto è 
disposto a patteggiare il PSI, che non 
molto tempo addietro appariva cosl 
impegnato sulle riforme giudiziarie. 
Non certo di una giustizia malata, ar
retrata e divisa ha bisogno la nostra 
società. 

I giudici apprendono a misurare la 
loro forza su obbiettivi decisivi per la 
qualità del loro lavoro e della giusti
zia, finché il prezzo di sangue paga
to dai migliori della categoria sarà ri
pianato dall'agiatezza, dal privilegio 
economico. In certo senso, i terroristi 
sulle loro tetre bilance valutano un ma
gistrato più di quanto non faccia il go
verno della Repubblica. 

• 
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I pericoli 
di un ''governo 
dei giudici'' 
di Sergio Bochicchio 

A Pur tenendo conto della partec_i~a: 
W zione del PSI alle responsab1hta 
Ji Governo, sorprende la difesa acca
nita che da qualche tempo esponenti 
socialisti o persone molto vicine al par
tito socialista fanno di talune scelte 
governative, non suffragate dalle nor
me vigenti e da un legittimo, corretto 
uso del potere discrezionale. Colpisce 
anche la contestuale mancanza di con
crete proposte da parte dei responsabi
li del PSI di fronte alle recenti prese 
di posizione neo-liberiste in tema di 
politica economica di un grande im
prenditore, come Umberto Agnelli, e 
di un notabile della OC, come il mi
nistro dell'Industria Bisaglia. 

Segnaliamo alcuni esempi signif i
ca ti vi. 

Un articolo di Franco Bassanini -
apparso su l'Avanti! del 23 giugno 
scorso con la precisazione, in nota, 
della qualifica di o responsabile dell' 
Ufficio Legislativo del PSI » - censura, 
senza conoscerne la motivazione, una 
recente decisione del Tribunale Regio
nale Amministrativo del Lazio che ha 
annullato il provvedimento di nomina 
del Presidente di Sezione del Consiglio 
di Stato Manzari ad Avvocato generale 
dello Stato. 

Afferma decisamente Bassanini che 
« non ci interessano gli aspetti giuri
dici della questione: li riesamineremo 
quando i giudici amministrativi ci a
vranno detto il ragionamento logico 
che hanno posto a base del provvedi
mento. Ci interessa, invece, l'aspetto 
politico che si inquadra in quella più 
vasta denuncia, sottolineata dal conve
gno di Firenze organizzato dal compa
gno Lagorio, circa i pericoli di un go
verno dei giudici in un paese in cui 
Parlamento ed esecutivo sembrano ce
d_ere troppo spesso spazi di loro per
tinenza». 

L'autorevole esponente socialista -
tenendo forse presenti i molti Consi
glieri di Stato e della Corte dei Conti 
i molti Presidenti e Amministratori 
pubblici provenienti dal suo partito, 

L.A81rolabio • qu1nd1c1nale - n. 18 • 3 •gosto 1980 

tutti di nomina governativa - non 
tollera che un Tribunale, su ricorso de
gli interessati, abbia annullato un prov
vedimento che, secondo il suo assunto, 
è di carattere discrezionale dell'attività 
di governo. I vecchi amministrativisti, 
evidentemente sorpassati, trasecolereb
bero: la discrezionalità è dunque inte
sa ai nostri tempi come ampia libertà, 
svincolata dal!' osservanza delle leggi? 
E la Magistratura avrebbe adottato la 
sua decisione solo per affermare il 
« governo dei giudici »? 

Un'affermazione imprudente 

Non è il caso di entrare nel merito 
della questione, poiché la pronuncia 
giudiziaria, con relativa motivazione, 
non è ancora stata pubblicata; è im
portante segnalare che, riguardo alla 
nomina di Manzari a Capo dell'Avvo
catura Generale dello Stato, Bassanini 
non esita a sottolmeare che « il PSI 
non ebbe difficoltà a riconoscere le qua
lità tecniche e professionali dell'uomo 
e. nell'intento di favorire la soluzione 
di una crisi che travagliava l'istituto da 
un triennio, non vi s1 oppose » Ebbene, 
di fronte a tale disinvolta franchezza 
è doveroso rispondere: non si tratta 
di disconoscere le qualità dell'aut0revo
le personaggio, ma come si può tolle
rare la rozza osservazione dello stesso 
Bnssanini che il caso non tocca « po
sizioni di potere » del PSI, poiché il 
Dott. Manzari è persona vicina alla 
DC' In altri tempi, meno degradati 
dall'arroganza dcl malgoverno, ci si sa
rebbe ben guardati dal formulare tali 
poco prudenti :if fermazioni sui giochi 
di potere OC-PSI. 

Su La Repubblica dello stesso gior
no, sotto il promettente titolo « Pecula
to adios » è apparso un altro scritto 
nel quale si ritorna sull'argomento, già 
affrontato nel n. 11 di questa rivista, 
del disegno di legge delega diretto ad 
equiparare i banchieri pubblici ai ban
chieri privati. In tale scritto redazio-

nale, probabilmente da attribuire a 
Scalfari, si critica duramente la deci
sione della Giunta delle autorizzazio
ni a procedere che ha denegato alla 
Magistratura ordinaria la facoltà di per
seguire i colpevoli dello scandalo ltal
casse e ci si aspetterebbe, dunque, una 
difesa delle norme e dei poteri della 
Magistratura in materia. Invece, ne] 
prosieguo dell'articolo, si auspica la mo. 
difica della legge bancaria e si affer
ma che « bene dunque ha fatto il go
verno ad equiparare banchieri pubblici 
e banchieri privati dinanzi alla legge 
penale ». Tuttavia si sostiene che l'at
tuale remora della legge penale è, allo 
stato della moralità pubblica del no
stro Paese, il solo modo per contenere 
l'assalto dei partiti di governo alle cas
se dello Stato. 

Questo sconcertante articolo ha cer
tamente disorientato i lettori e dimo
stra l'urgente necessità di dibattere -
tra giuristi, economisti e operatori del
la materia - il problema della respon
sabilità penale e amministrativa dei 
banchieri e degli amministratori degli 
enti pubblici economici (nel disegno di 
legge, all'ultimo momento, sono stati 
compresi anche questi ultimi tra i fu. 
turi « irresponsabili » ), in modo da of
frire elementi concreti di giudizio al 
Parlamento. Il disegno di legge (che 
potrebbe anche « passare » alla cheti
chella se non se ne segue attentamen
te I'« iter») merita la massima atten

zione da parte della pubblica opinione 
e non può essere commentato in ma
niera così approssimativa, come ha fat
to Scalfari o uno « scalfariano scalzo » 
nell'articolo citato. 

• 
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Ambiente è 

Napoli: 
la bonifica 
del Porto 

Arei: proposta 
di rimedi 
concreti 
ai guasti 
ecologici 

il salotto di casa nostra 
di Giovanni Giudice 

A E' nata da pochi mesi come se
W zione dell'ARCI la Lega Italiana 
dell'ambiente e si vanno via via costi
tuendo le corrispettive leghe regionali 
e provinciali in tutta Italia. L'interesse 
per l'ambiente è estremamente diffu. 
so a giudicare dal numero delle perso
ne che aderiscono al concetto di difesa 
della qualità della vita e dal numero 
di associazioni protezionistiche esi
stenti. 

E' questo certamente un fatto posi
tivo. Degener32ioni del comportamen
to che poruno all'uso della droga, ad 
alterazioni psichiche, alla delinquenza, 
sono certamente in grossa misura im
putabili al cattivo uso dell'ambiente, 
ad esempio al sovraffollamento. Gli ef. 
fetti del sovraffoll.tmento sul compor
tamento sono ben noti agli studiosi di 
psicologia animale. Dei ratti posti in 
ambiente sovraffollato manifestano una 
aggressività notevolmente aumentata. 
E' anche noto che i « lemmings » (dei 
piccoli roditori) periodicamente vanno 
incontro ad esplosioni di popolazione 
tali da invadere letteralmente grossa 
parte del territorio svedese. Per dare 
un'idea delle dimensioni di questa in
vasione, basta dire che le auto per la 
strada scivolano sulla ressa dei corpi 
di questi animali. Bene, quando i 
« lemmings » raggiungono queste pun
te di affollamento essi improvvisamen
te cominciano a morire. Perché? Un 
tempo si pensava addirittura che si sui
cidassero gettandosi in mare. Anche 
se ciò non è vero, perché molto sem
plicemente i lemmings giunti sulla ri
va ven~ono spinti nel mare dalla folla 
delle file seguenti, è vero però che 
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l'affollamento causa un tale stress agli 
animali, che essi muoiono per le scari
che di adrenalina che le loro surrenali 
emettono. Anche se la psicologia ani
male non si può di peso trasportare 
nel campo umano, essa non si può di 
certo ignorare, e in ogni caso non man
cano le tracce di correlazione stretta 
tra condizioni disumane di vita ed au
mento delle alterazioni del sistema ner
voso. 

Questo non è che un aspetto delle 
conseguenze dei guasti ambientali. Tut
ti sanno dei danni derivati dall'uso im
proprio delle industrie. Penso ad esem
pio alla distruzione del tratto siracu
sano delle distillerie di petrolio. Non 
a tutti però è noto che praticamente 
in nessuna città della Sicilia è in fun
zione alcun depuratore dei liquami fo
gnanti e che alle porte di Palermo si 
scaricano ogni giorno cinquecento ton
nellate di rifiuti solidi non trattati! 
Non a tutti è noto che il « male oscu
ro», che l'anno scorso mietè innocen
ti vittime a Napoli , niente altro era 
che la elevatissima mortalità infantile 
dovuta alla carenza igienica ambienta
le. Se queste considerazioni sono ov
vie e se dunque è del tutto benvenu
to l'interesse di massa per le questio
ni ambientali, la nuova associazione 
non si propone un bucolico quanto im
possibile ritorno alla natura, ma pro
pone uno sviluppo moderno della so
cietà che non può prescindere dall'in
dustria, ma che abbia sempre chiaro 
che il fine ultimo di ogni attività uma
na deve essere l'uomo, che sfugge dun
que alla cieca logica del profitto, la 
quale diviene fine a se stessa e dun-

que dimentica del fine umano, e cioè 
alienante. Dobbiamo invece assicurare 
una crescita armonica éhe non consen
ta a singole parti dell'organismo socia
le di svilupparsi come un cancro, indi
pendentemente dalle altre e contro le 
altre. Dunque sl alla crescita, no al 
cancro. 

Detto questo, sembrerebbe che es
sendo tutti facilmente convinti di que
sti prindpi, il problema sia solo quel
lo di trovare la maniera per farli ap
plicare, combattendo magari contro 
quella minoranza agguerrita che è con
traria ai princlpi stessi. Ebbene, a me 
pare invece che la convinzione dell'im
portanza dell'ambiente stia in molti di 
noi ancora solo a parole, cioè solo su
perficialmente legata e non profonda
mente radicata e che dunque per vin
cere la battaglia ambientale dobbiamo 
necessariamente iniziare dalla creazio-
1'1e di una vera coscienza ambientale. 
Ho già fatto degli esempi riguardanti 
il Mezzogiorno e mi riferirò ancora a 
quest'ultimo, sia perché i suoi proble
mi mi sono più noti, sia perché le con
siderazioni che riporterò si attaglia
no particolarmente alle regioni meri
dionali. Non vi è specialmente in que
ste ultime una mentalità per l'ambien
te. Se guardiamo le case invece delle 
città del Sud, infatti, riscontriamo an
che nella più povera una grande puli
zia all'interno di essa, perché la mas
saia ha speso tutta la sua giornata a pu
lire e lucidare l'umile interno, come la 
tradizione profondamente radicata le 
impone, in difesa di quello che rappre
senta l'unico vero valore sociale esi
stente, quello dell'ambiente familiare . 
La stessa massaia però avrà disinvolta
mente gettato la spazzatura sulla stra
da, perché mentre è profondamente 
convinta che la casa è « sua » è altret
tanto convinta che l'esterno è non so
lo «di nessuno», ma anzi «dello Sta
to », cioè del nemico, dal quale tradi
zionalmente ha imparato a difendersi e 
diffidare e che odia. 

Quando noi gettiamo dall'auto in 
corsa la cartaccia o la lattina di Coca 
Cola dal finestrino, facciamo ancora la 
stessa cosa, disprezziamo lo Stato, per
ché non faremmo mai lo stesso gesto 
nel salotto di casa nostra. Ora è mia 
profonda convinzione che non saremo 
pronti ad affrontare alcuna vera batta
glia per l'ambiente finché non ci sare
mo abituati a considerarlo come il « s:t
lotto di casa nostra ». Quando infatti 
ci troveremo ad operare una vera scel
ta, cioè a sacrificare qualcosa in favore 
dell'ambiente, abbandoneremo la bat
taglia se questo non sarà per noi diven
tato cosa sacra come la nostra casa. E' 
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intuitivo inoltre come una simile con
siderazione dell'ambiente rappresenti 
la base prima di un momento di aggre
gazione che vada oltre le quattro pare
ti di casa propria e che consenta di 
sentire il sociale come essenza neces
saria della nostra vita. 

Questa idea bisogna dunque creare 
e radicare, prima di pensare che i te
mi ambientali siano davvero condivisi 
da tutti. 

C'è speranza per questo? Non lo so, 
ma so per certo che questo richiede 
un'opera capillare di propaganda che 
inizi dalla scuola con studi quotidiani e 
obbligatori del problema, come già in 
altri paesi che già molto di più sento
no il problema. Ricordo ad esempio di 
avere assistito alla seguente scena negli 
USA: ad una gita un bambinetto lasciò 
cadere un biscotto in mare; un suo coe
taneo immediatamente lo redargul: 
« don't pollute! » (non inquinare!). 

A questo dobbiamo arrivare per ave
re negli adulti un rispetto radicato per 
l'ambiente. Bisogna inoltre che i mass 
media siano usati per la propaganda 
per l'ambiente con almeno la stessa in
tensità con cui li usa l'industria con
sumistica per i suoi fini. Non vi è in
vece TV privata che ne parli, mentre 
quella di stato vi dedica i fuggevoli po
chi secondi del canguro Dusty, la cui 
hreve apparizione è addirittura segno 
di quanto poco il problema venga te
m1to in considerazione, ottenendo l'ef
fetto opposto, di relegarlo all'attenzio
ne di pochi, come si trattasse di una 
fissazione di zitelle che raccolgono gat
ti malati. Del fatto che insieme all'am
biente moriremo tutti noi nessuno in 
realtà si rende conto. 

Al fine primario di attirare l'atten
zione sull'argomento e sulla sua capa
cità di mobilitazione, la Lega italiana 
per l'ambiente su proposta di quella si
ciliana invita tutti quanti hanno a cuo
re i problemi ambientali ad organizza
re per il prossimo 21 settembre una 
marcia in bicicletta che si svolgerà in 
tutte le città d'Europa nello stesso 
giorno con l'aiuto dell'oq~anizzazione 
europea ECOROPA. Li richiesta im
mediata sarà quella di ottenere percor
si riservati ai ciclisti e zone pedonali 
in tutte le :::ittà. Questo è ~ià un pic
colo, anche se non trascurabife, passo 
verso la riappropriazione delle città, 
ma rappresenta fondamentalmente un 
momento di mobilitazione che segni 
l'avvio di un interessamento al tema. 
d amruriamo, di un grande numero di 
cittadini, e siamo certi, di tutti i no
stri lettori. 
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Morire 
a Trastevere 
di Grazia Cendola 

A Se si guarda il rione dall'alto, op
W pure più semplicemente in una 
p1;1ntina, sulle pagine gialle del telefo
no, si vede che è diviso in due parti, 
diseguali tra loro, da una grande stra
da: il viale Trastevere, un'arteria che 
è quasi impossibile attraversare a pie
di, come sanno gli abitanti. Il Viale 
(il Viale del Re, come si chiamava una 
volta) è l'unico contributo urbanistico 
del governo a Trastevere: doveva ser
vire - secondo gli insegnamenti di 
Haussmann per Parigi - a tagliare a 
metà il quartiere della sovversione. 

E, agli occhi dei governi che si so
no succeduti nella città di fronte, a Ro
ma, Trastevere è sempre stata la città 
della sovversione, dei servi fuggiti, de
gli infidi lavoratori manuali, degli edi
li ribelli, del disordine, delle teste cal
de dei malavitosi. I vecchi di qui ri
tengono invece che, se si vuole la ve
ra malavita, si deve cercarla al di là 
del ponte Sisto, al Campo dei fiori, ma 
questa è un'altra storia. Dicono anche 
che i più gravi fatti di sangue e di mor
te del rione - tre negli ultimi tre 
anni - non li riguardano perché i pro
tagonisti sono tutta gente di fuori, tan
to i tutori dell'ordine che sparano tan
to i giovani che vengono uccisi ... 

E qui i vecchi sbagliano perché i 
giovani, quelli sbandati e quelli in di
visa, sono ormai anch'essi cittadini del 
rione e questi vivono nella grande ca
serma Podgora e quelli nelle famose 
piazze. Anche se poi, per dormire, tor
nano magari nelle loro case ai quartie
ri esterni. 

Cittadini di fatto, che a Trastevere 
vengono e vivono. e non necessaria
mente per trovare l'eroina, il buco, che 
del resto si trova in tutta Roma, ma 
perché il rione offre loro la possibili
tà di stare insieme, più liberamente 
che altrove, senza fascisti in giro. 

Quindi Trastevere, più liberamente 
che altrove... finché. 

Ci sono poi altri cittadini « di fat
to•: gli emarginati con bisogni di pu
ra sopravvivenza. Letto/ salotto/ cucina 
sono, per loro, i giardinetti di piazza 
Trilussa, dove arrivano sempre più nu-

merosi - spinti anche dalla « bonifi
ca » delle baracche e dagli sfratti -
sul finire della primavera dooo aver 
svernato nei cartoni dentro/fuori la 
stazione Termini, o anche altrove, co

me fanno prova la donna assassinata 
sotto i portici della Protomoteca al 
Campidoglio, sua dimora « riconosciu
ta », o il somalo bruciato vivo alla 
chiesa di S. Maria della Pace. 

Gli emarginati, il quartiere li accet
ta, un po' tollerante, un po' bonario e 
li conosce a nome. Paoletta. Jimmy. 

Quindi Trastevere, anche per loro, 
una vita « quasi possibile » ... finché. 

Finché a giugno, in piazza Trilussa, 
in tre giorni ne sono morti tre. 

Finché a luglio, una sera, sulla piaz
za di S. Maria in Trastevere, difesa dai 
vigili perché restasse isola pedonale, è 
stata colpita a morte una ragazza. 

E' avvenuto davanti a tutti, anche 
se alla « verità » vengono date tante 
facce. 

Ma vi sono i fatti certi. 
Primo: Alberta Battistelli, vent'an

ni. è stata uccisa a revolverate dai vi
J?ili urbani mentre, infranjZendo un di
vieto di transito, attraversava, con la 
sua 500, l'isola pedonale di santa Ma
ria. 

Secondo: Alberta è stata fatta se
gno da numerosi colpi d'arma da fuo
co - la sua 500 ne porta i sejZni -
sparati da almeno due vigili, quando 
ormai era fuori della piazza. 

Terzo : ad Alberta, agonizzante o 
forse già morta, sono state messe le 
manette ai polsi. 

Quarto: contro chi aveva ass1sttto 
- e si ribellava - a questo assassinio, 
si è scatenato un carosello delle forze 
dell'ordine, accorse in aiuto dei colle
ghi, con colpi di arma da fuoco i cui 
proiettili sono conficcati nei muri del
l'adiacente piazza S. Callisto. 

Vi sono, poi, le versioni che, del
l'accaduto, hanno offerto i vigili, le 
autorità e la stampa . -25 



Morire 
a Trastevere 

Alberta era un'eroinomane. Alberta 
aveva appena tentato uno scippo. Al
berta aveva precedenti penali. Alberta 
era una reietta, anche per la sua fa
miglia, tant'è che il padre la picchiava. 
Alberta era armata, aveva anzi sparato 
per prima. Alberta era una ladra, ave
va a fianco una «spadino ». Alberta 
aveva investito il vigile. Alberta era 
una dura. Alberta era una della città 
delle ore buie... Alberta. 

Alberta Battistelli, vent'anni, è sta
ta uccisa mentre infrangeva un senso 
vietato. Le è stato sparato addosso, co
me, nella primavera del '77, sul ponte 
Garibaldi, è stato sparato a Giorgiana 
Masi, come al medico Di Marino ucci
so davanti al S. Spirito appena fuori 
dei confini del rione per aver insospet
tito le guardie davanti alla casa di An
dreotti, come è successo a tanti altri, 
a Roma <' altrove « giustiziati » per 
non essersi fermati a un alt, per uno 
scippo da una 500, con moglie e figlio 
al seguito. A Trastevere. 

Una trasformazione guidata 
dalle immobiliari 

In quest'epoca di legge Reale sono 
molti i morti, sono molte le colpe che 
si cumulano sulle forze dell'ordine. Po
lizia, carabinieri, vigili urbani hanno la 
pistola facile, tragicamente facile. 

Il punto certo di questa storia è che 
non si deve sparare. E basta. 

Né a Trastevere né altrove. 

Il problema di Trastevere, allora, è 
il problema stesso di Roma, deforma
to e capovolto, è il passato e il pre
sente del centro della grande città. Si 
tratta di eliminare gli abitanti inutili, 
non più funzionali ai rapporti di pro
duzione dcl « centro ». Lo schema è 
molto noto: una zona, un rione a ri
dosso dello spazio più costoso della 
cirtà viene prima spinto alla degrada
zione (risse, scippi, tiro agli scippatori, 
sp:.ccio di droghe) per poi consentire, 
dopo la fuga dei cittadini prima deci
si a resi5tere ai prezzi crescenti degli 
alloggi, il vittorioso ritorno della lun
gimirante speculazione. Il modello è 

stato applicato in altri quartieri della 
città: tra Piazza di Spagna e Piazza del 
Popolo gli abitanti sono ormai un ri
cordo. 

Per Trastevere è avviato un proces
so di questa natura, anche se in que 
sto caso bisognerebbe poter guardar{· 
aldilà dei dati anagrafici sullo soopola
mento del rione, confermati dalle aule 
scolastiche non oiù affollate, e chiede
re ulteriori conferme alla nettezza ur
bana, all'Enel. 

Perché le nuove « famiglie », le co
munità irregolari precarie e provviso
rie di certo non si segnano al comu
ne e hanno pochi bambini da manda
re a scuola, ma usano dei servizi. Co
me si spiega questo fatto? Si può pen
sare che al tempo stesso, in cui avan
za il processo di espulsione dal centro 
della città, vi sono le controtendenze 
proprie della città cosmopolita e turi
stica che convive con la capitale e c'è 
biso_gno di una serie di sfoghi: risto
ranti tipici, quartiere notturno, folklo
re, malavita minore. spaccio di sigaret
te e di droga. Si creano perfino delle 
occasioni di lavoro per decine e cen
tinaia di non rei?olari. Trastevere allo
ra è anche il polmone notturno per il 
centro cittadino, proprio quando è in 
corso la trasformazione accelerata, gui
data dalle grandi immobiliari e da chi 
governa la politica e ha fame di spazi 
sicuri. 

E' un processo non lineare: quelli 
che non sono sbandati, ma al tempo 
stesso non sono artigiani, né spaccia
tori, né cuochi cinesi, né vetturini, né 
attori di grido, né grandi ricchi, né al 
servizio delle voglie di ... , non sono uti
li a niente, anzi rallentano la marcia 
della città alla conquista di Trasteve
re; ma d'altra parte non è facile eli
minarli e allora i garantiti di Traste
vere, noi, sono coinvolti in un'opera
zione diversiva, di rallentamento, di 
copertura, personaggi di un'estate ro
mana che dura tutto l'anno, tutti gli 
anni. E' soltanto un rallentamento 
della sicura corsa della città verso la 
sua fine programmata, assegnatale dai 
padroni del capitale della capitale. 

G. C. 

Il problema, che è oggi 
sul tappeto è quello di vedere 

in che misura l'esperienza, o forse 
le esperienze, delle donne possa 

costituire il presupposto, dinamico, 
che si ricrea e si rifonda 

continuamente, di una diversa 
conoscenza di sé e del mondo. 

A Negli ultimi anni il partito comu
W nista, passando anche per la vi
rend,1 delle leggi sul divorzio, in cui 
l'insieme del partito si è misurato da 
vicino con i temi della famiglia e dei 
rapporti interpersonali di cui il mon
do cattolico pretendeva il monopolio, 
ha avvertito molte delle verità svilup
pate dal « femminismo » {inteso in sen
so lato) nella sua ricerca di una positi
va identità femminile, riconoscendo un 
significato generale di trasformazione 
alla affermazione della soggettività-don
na. E nelle Tesi approvate all'ultimo 
congresso del Pci si afferma infatti tra 
l'altro che «insieme con l'oppressione 
di classe, si prolunga, anche in nuove 
forme, la più antica soggezione impo
sta alla donna: quella nei confronti 
dell'"uomo" »; e ancora, che occorre 
impegnarsi affinché « possa esprimersi 
pienamente la volontà delle donne di 
liberarsi da ogni oppressione, compre
sa quella che si è storicamente deter
minaca nel campo della sessualità ». 

Ora, l'ultimo Festival delle donne 
comuniste svoltosi di recente a Roma, 
segna l'impegno di portare a sintesi 
politica i bisogni espressi in questi an
ni dalle donne, standoci dentro, e chia
mando a confrontarsi donne - e uo
mini - di formazioni diverse per apri
re strade nuove del rapporto, per tan
ti versi tormentato, tra donne e istitu
zioni, donne e politica, donne e uomini. 

D'altronde, dall'affermazione di Ber
linguer secondo cui « non può essere 
libero l'uomo che opprime una donna » 
fino all'articolazione dell'ultima campa
gna elettorale del Pci, emerge chiara
mente che l'impegno delle compagne 
ha pagato, che le tematiche femminili 
non sono semplicemente un attributo, 
un oggetto della strategia complessiva 
della classe operaia (strategia questa 
propria del Pci nel passato, che comun
que, è bene ricordarlo, ha realizzato 
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Donne comuniste, oggi 
Fascino e tormento 
di un rapporto "ambiguo" 
di Paola Negro 

lotte per l'avanzamento delle condizio
ni femminili). ma sono diventate cen
tri di un discorso in cui il punto di vi
sta delle donne arricchisce e innova nel
la cultura e nella politica. 

Ma proprio in questo consolidarsi di 
tematiche « al femminile » sorgono al
cuni interrogati,·.i, che si aggiravano al 
Festival, e che si collegano alle stesse 
vicende dei movimenti delle donne. 

E' indubbio infatti che il « femmini · 
smo » ha inciso nel senso comune, del
le donne e dell'intiera società, creando 
sommovimenti che hanno mutato i con
torni della realtà sociale, culturale e 
politica; ma su questa certezza pare tal
volta che si proceda - da parte anche 
delle donne oltre che delle istituzioni 
- come su un dato scontato, che cer
to dà alle donne una collocazione più 
avanzata, che certo viene accettato e 
sancito anche in leggi progressiste, ma 
rispetto a cui cade l'impegno e si sco
lora la tensione nei confronti di tutto 
ciò - anche di contraddittorio - cht 
il femminile ha significato e rappresen
tato in questi anni. 

Da qui due problemi ulteriori. Pri
mo· c'è da stabilire quanto le temati
che femminili abhiano semplicemente 
inciso nel Pci cosl come approdavano 
fisiologicamente nell'insieme delle so
cie. tà industriali e quanto invece la con
rnpevole7.za e la comhattività delle 
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compagne - e del partito nel suo com. 
plesso - élbbiano scavato e scavino 
nuovi significati politici nel femmini. 
le, creando una nuova progettualità po
litica. 

Secondo problema (che si collega al 
primo): le donne, trovata - a parti
re dalla loro storica esclusione - una 
identità, un principio di soggettività 
che ripropone come propr;o valore ciò 
che la società - maschile - aveva 
svalorizzato relegandolo nel suo « fem
minile », esplicano adesso tensioni che 
vanno oltre la semplice ricognizione del 
proprio vissuto, verso l'esterno di sé, 
verso il lavoro come verso la cultura e 
la politica, con la forza della maggio
re contrattualità acquisita dalle donne. 
Si ripropongono con maggiore forza le 
tematiche dell'emancipazione. E insie
me, col venire in crisi dell'immediatez· 
za del separatismo, l'aggregazione « po
litica in sé » delle donne si frantuma, 
tende a disperdersi in mille esperien
ze immediatamente rispondenti a par
ticolari bisogni, non sintetizzabili tn 

un'elaborazione che sia complessiva in 
quanto separata. 

Ora se è vero che il Festival di Iu. 
glio denotava, anche visivamente, di 
accogliere la spontaneità/frantumazione 
con cui le donne tendono oggi ad ag
gregarsi ed esprimersi - dalle coope
rative di erboristeria o tessitura a quel. 
le librarie, tutte largamente presenti 

negli stands del Festival - è anche 
vero che su semplici esperienze lavora
tive al femminile (magari marcate in
sieme da ricerca di diversi modi di vi
ta e da imprenditorialità) si assesta for
se un'identità che però non sposta in 
avanti i confini della definizione di una 
nuova e più ricca soggettività femmini
le rispetto al lavoro. 

E non basta proporre un percorso 
che dall'espressione dei propri bisogni 
immediati - attraverso quelle espe
rienze frantumate - arrivi tout-court 
alla lotta per una nuova politica eco
nomica del governo: proposta troppo 
generale che non sposta né le esperien
ze frantumate né il modo di far politi
ca complessivo. 

La partita che si gioca sul terre
no del protendersi delle donne verso 
l'esterno del lavoro, delle istituzioni, 
della politica. è grossa; significa ridise
gnare una nuova «emancipazione » do
ve il processo della costruzione di se 
stesse come soggetto continui in un 
movimento che affermi una progettua
lità politica più profonda. 

Se l'esito che si dà ai processi tu
multuosi e ricchi di questi anni è un 
ritagliarsi da parte delle donne di uno 
spazio di lavoro, questo rappresentereb
be un ritorno all'indietro - vero ri
flusso - verso la vecchia equazione la
voro - emancipazione (dove magari la 
soggettività femminile si risolve nella 
problematica conflittuale della mater
nità), cara al Pci nel passato, ma che 
esso ste;so ha teso negli ultimi anni a 
superare. 

Il problema è di come il costruirsi 
delle donne come protagoniste conti
nua. dando luogo a una soggettiva ca
pacità progettuale che, nel modo stes
so in cui la donna assume l'attività la
vorativa, esprima la critica femminile 
\'Crso l'oq.~anizzazione produttiva, i va
lori che la sorreggono, il modello stes
~'l dei rapporti economici. Egualmente 
per il rapporto con le istituzioni e la 
Politica. 

• 
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OONI ITALIANO non dispose che di 79 
metri qua drati di povere terre • di deHrto. 

O G N I I N G L l I I dispose Invece di 
ben 740 metri quadrati di ricchi territori. 

Anniversari 

La guerra del Duce 
''spiegata al popolo'' 

di Giuseppe Sircana 

A sostegno della partecipazione Italiana alla guerra la propaganda fascista tendeva a dimostrare 
come i nemici non fossero occasionali, ma « naturali ». La Francia « scettica v3herriana avida • 

e la « perfida Albione • erano descritte come forze malefiche che avevano sempre congiurato al danni 
dell' Italia. Il cinico calcolo politico camuffato da motivazioni patriottarde che poggiavano su 

un presunto odio viscerale tra i popoli. 

a Quando - non più disposto a 
• «stare con le mani in mano men
tre gli altri scrivono la storia » - Mus
solini aveva già maturato la decisione 
di partecipare al conflitto, riconobbe 
che prima sarebbe stato necessario 
« portare il popolo al clima voluto». 
Vi riuscl? Le folle che il 10 giugno 
1940 accolsero con manifestazioni di 
entusiasmo l'annuncio dell'entrata in 
guerra dimostravano una convinta ade
sione popolare alla scelta del duce? 
Il fascismo era pienamente consapevo
le della mancanza di consenso su que
sto punto e dcl distacco crescente tra 
il regime cd il paese. I rapporti segre
ti dell'OVRA - allora era demandato 
alla polizia politica il compito di son
dare i reali umori della gente - sve-
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lavano appunto la profonda avversio
ne degli italiani, che presagivano lutti 
e rovine ed un peggioramento generale 
della loro situazione. 

La guerra « spiegata al popolo » esi
geva motivazioni ideali e nobili. Il ci
nico calcolo politico («ho bisogno di 
alcune migliaia di morti per sedermi 
al tavolo della pace ») doveva restare 
nascosto tra le pieghe del discorso pa
triottardo, che presentava la guerra co. 
me evento ineluttabile e necessità sto
rica. Era il « destino » che aveva se
gnato l'ora del riscatto italiano da un 
passato di umiliazioni ed ingiustizie pa
tite. Secondo questa logica fatalistica 
la guerra, come tutte le guerre, scatu
riva non da un occasionale contrasto 
tra governi e regimi politici, ma da 

una profonda e « naturale » ostilità tra 
i popoli. Ecco dunque che il perento
rio ;amais della Francia alle rivendica
zioni italiane riecheggiava secoli di osti
nati dinieghi di questo paese alle aspi
razioni dell'Italia; che l'ostilità della 
Gran Bretagna all'espansione italiana 
nel Mediterraneo non era che l'ultima 
manifestazione della « voracità m
glese ». 

A ricostruire il contenzioso storico 
tra l'Italia e i paesi nemici e a « dim0-
strare » con quanta perfidia ci erano 
state sottratte Nizza e Savoia, la Cor
sica e Malta, provvedevano degli opu
scoli editi daJl 'Ufficio di Propaganda 
del P.N.F., dalla Società Dante Alighieri 
e da altri istituti del regime. Quale 
fosse lo spirito ispiratore di questi li-
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belli veniva affermato a chiare lettere: 
« Non è questo il tempo delle accura
te minuziose ricerche di biblioteca. Sia
mo in guerra: e se nell'azione di guer
ra noi comprendiamo con piena legit
timità anche la battaglia degli scritti, 
questa non può che avere il ritmo guer
riero, cioè quello della risolutezza e 
della prontezza ». Abbiamo sfogliati al
cuni di questi opuscoli alla ricerca di 
qualche florilegio. 

Le « malefatte 
della nazione 
sorella » 

Nei confronti della Francia il fasci
smo si preoccupava per prima cosa di 
distruggere l'immagine di nazione-so
rella elencando una « serie di malefat
te » compiute dai transalpini ai nostri 
danni. Dai tempi dei Carolingi a Na
poleone III fino a Daladier era tutta 
una sequela di ingannevoli carezze e 
sberleffi con cui gli italiani venivano 
puntualmente « beffati dopo essere sta
ti derubati ». Il comportamento fran
cese rivelava « lo sfogo di un odio e 
l'acredine di una albagla, che proprio 
non sembrano fatte per indicare una 
qualsiasi fraternità di spirito verso di 
noi ». C'erano tuttavia due significative 
eccezioni che riguardavano personaggi 
con cui Mussolini veniva sottilmente 
identificato: Carlo Magno e Napoleone. 
Il primo era considerato estraneo alla 
gente di Francia essendo stato un « or
dinatore dei popoli secondo un'idea 
imperiale » ed ossequioso del primato 
di Roma. Di Napoleone si rivendicava 
apertamente l'italianità ( « quel Buona
parte fu un genio inconfrontabile, era 
nostro nel sangue e non francese ») ad
debitandogli il fatale errore di essersi 
posto al servizio dei francesi per « sod
disfare il gallico appetito di impero e 
di lucro ». Ma poiché - così si assi
curava - a Sant'Elena il Grande Cor
so ebbe il tempo di pentirsi per aver 
dimenticato la sua italianità, presto sul
la sua casa di Ajaccio sarebbe stato 
issato il « nostro santo tricolore con 
l'invitta croce di Savoia». 

Quanto a santità l'Italia non ammet-
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teva confronti, tanto più con la Fran
cia « scettica, volterriana, avida » , che 
immeritatamente si gloriava per le Cro
ciate e che aveva tentato di rubarci la 
sede del papato. Negli auspici della 
propaganda sarebbe accaduto come nel
la favola evangelica del ricco epulone: 
nel « giorno del giudizio » l'Italia pro
letaria e fascista, prediletta da Dio, sa
rebbe stata premiata e sarebbero stati 
condannati ospiti e commensali della 
mensa ben imbandita (le potenze « de
moplutocratiche » ). 

Non c'è dubbio che gli strali più av
velenati fossero destinati all'Inghilter
ra. Feroci anatemi contro la « perfida 
Albione», a cominciare dal famoso 
« Dio stramaledica gli inglesi' », sono 
divenuti dei classici dello sciocchezzaio 
fascista. Si rispolveravano le strofe di 
Vincenzo Monti («Luce ti nieghi il sol, 
erba la terra / Malvagia che dall'alga 
e dallo scoglio / Per la via de' ladron 
salisti al soglio / E con l'arma di Giuda 
esci dalla guerra! ») e le « profezie » 
di Gabriele D'Annunzio ( « Tutti gli in
sorti di tutte le stirpi s1 raccoglieranno 
sotto il segno latino... contro la na
zione usurpatrice e accumulatrice d' 
ogni ricchezza, contro la razza da preda 
e la casta degli usurai » ). Con un ter
mine oggi di moda potremmo dire che 
tutto quanto riguardasse l'Inghilterra 
veniva demonizzato: l'impero colonia
le, che per l'Italia derivava dal diritta 
allo spazio vitale e dalla « missione ci
vilizzatrice», era nel caso britannico 
un « piratesco bottino » costruito adat· 
tando ai tempi l'istinto originario dei 
corsari. Vale infine la pena riportare 
questo quadretto a tinte fosche che 
la propaganda fascista dipingeva ispi
randosi ad una certa immagine slereo
tipa: « L'Inghilterra è il delitto na
scosto tra le pagine della Bibbia. E' il 
veleno concentrato avvolto nei guanti 
del perfetto gentiluomo, è il pugnale in 
agguato sotto la giacchetta nera del 
"pastore" puritano ». 

Usa: « un paese 
senza storia » 

Nei confronti degli Stati Uniti non 
c'era un contenzioso aperto che il fa. 

scismo avrebbe dovuto chiudere e per
ciò la propaganda si limitava a demo
lire il mito della « grande e libera Ame
rica ». D'altra parte gli States veniva
no considerati un paese senza storia, 
nato da una « calata di gente di tutte 
le razze in cerca di avventure » che si 
era creato un « fac-simile di Patria ». 
Il regime che aveva irrigimentato gli 
italiani ironizzava sul cittadino ameri
cano che « veste in serie, mangia in 
serie, produce in serie ed ora è dispo
sto a morire in serie». L'« immacolata 
e bovina ignoranza », l'ingenua credu
lità (si citava l'episodio della finta in
vasione dei marziani) ponevano gli 
americani alla mercè dei trusts della fi_ 
nanza, della politica e del « quarto po
tere ». Ecco anche perché gli ebrei ave
vano trovato negli USA la loro terra 
promessa: « la volontà giudaica ha tro
vato nell'imbeciJlità americana l'arma 
più idonea ai suoi scopi mondiali ». 

Si insisteva molto sulla contrappo
sizione tra l'italiano virile e l'america
no rammollito, tra la « sposa e madre 
esemplare » di casa nostra e la donna 
emancipata ed intrigante d'oltreoceano. 
La moglie di Roosevelt, che « approfit
ta dell'alta posizione sociale, per oc
cuparsi di ogni cosa, dalle attività fem
minili a quelle più virili che sono quel
le presidenziali » suscitava pesanti iro
nie. La malavita nelle metropoli (tra
scurando l'origine italiana di molti 
bos~) e persino il razzismo offrivano il 
destro alla critica corrosiva. In tema 
del razzismo, rivendicando a sé una 
competenza scientifica, il fascismo pon
tificava sulla ferocia usata contro i ne
gri: « vi è in ciò un primitivismo, una 
elementarità psicologica veramente 
sconcertante ». 

Non abbiamo reperito (né sappiamo 
se ne furono stampati) libelli contro 
l'altro paese nemico, l'URSS. La lotta 
interna e internazionale al bolscevismo 
aveva costituito l'essenza stessa del fa
scismo sin dal suo sorgere, sicché do
veva apparire superfluo ricercare altri 
motivi che giustificassero la guerra con
tro l'Unione Sovietica. 

• 
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« Tradizione e ricerca 
nell'arte italiana, oggi » 

Il risveglio 
della 
Quadriennale 
di Enrico Landolfi 

e La Quadriennale si farà. Nella 
mattinata del nove luglio il Consi

glio di Amministrazione dell'Ente ha 
varato il Comitato di lavoro incarica
to di proporre i nomi degli artisti da 
invitare e di procedere alle scelte di 
allestimento pratico. Gli amministra
tori hanno, inoltre, deliberato di chie
dere il patrocinio del Presidente del
la Repubblica - e non sarà una ri
chiesta esclusivamente doverosa, per
ché voluta, in considerazione del gran
de amore, che è amore di competente, 
portato da Pertini alle arti visive -
e di adottare come insegna la seguen
te dizione: « Tradizione e ricerca nel
l'arte italiana, oggi ». 

Ma a cosa serve questa benedetta 
Quadriennale di cui tutti parlano male 
però guai a toccarla - chiedete a un 
pittore, a uno scultore, a un grafico, 
a un critico, a un cattedratico, a un 
teorico dell'arte, se veramente intende 
abolirla e la risposta non varcherà mai 
la soglia del fatale sl -, anche se qual. 
cuno tempo fa ebbe a definirla « il più 
i"ntile degli Enti inutili »? Dunque, la 
Quadriennale ha il compito di fare il 
punto sulla situazione estetico culturale 
dell'arte italiana nell'arco, appunto, di 
un quadriennio, sul nostro apporto in
tellettuale nel campo delle arti vic;ivc. 
Naturalmente, la vicenda della Qua. 
driennale non è cosl riduttiva e for
malistica come potrebbe apparire in 
questa scarna e rapidissima descrizio
ne. Infatti, non si tratta di una pura 
presentazione di autori e di opere, di 
una sorta di kolossal, di parata di stel
le, di un « Sistina » dei izrandi penne!. 
li. scalpelli e matite reo;identi su suolo 
italiano, ma di un confronto al cospet
to del grande pubblico di tendenze, 
correnti, scuole, indirizzi culturali vi
sti non in chiave strettamente antolo-
11:ica. Pertanto: astratti, fi~urativi, cu· 
bisti, espressionisti, avanguardia, estre
ma avanguardia, tradizionalisti ecc. si 
incontrano in un'area piuttosto dila
tata nel tempo perché le esposizioni 

11ivono non qualche settimana ma stan· 
no a cavaliere fra un anno e l'altro, ar
ticolate in una pluralità di momenti. 
Per esempio, la Quadriennale del '7 5 
si spezzò in quattro manifestazioni che 
costituirono quattro voci di un solo 
coro. 

Diciamo subito che ove il lettore fos
se tentato di ritenerci portatori soddi
sfatti di una « filosofia della Quadrien
nale » quale quella da noi forse trop
po velocemente descritta, egli sarebbe 
di certo in errore. Noi, infatti, ci sia
mo riferiti ad un Ente e ad una Qua
driennale cosl come vengono in evi
denza oggi; diverse da quelle che era
no due anni or sono - allorché prima 
della costituzione del nuovo Consiglio 
di Amministrazione erano gestite da 
una maggioranza forse più conservatri
ce che moderata - ma che ancora non 
sono ciò che nel pensiero delle forze 
democratiche d'avanguardia laiche e 
cattoliche dovrebbero essere. Ma su 
questo tema torneremo approfondita· 
mente in altra occasione e siamo sicu
ri che ne varrà la pena, anche perché 
già è possibile affermare che esiste un 
minimo di tradizione di battaglia rin
novatrice nell'ambito di questo Consi
glio in vita solo da poco più di due an
ni; battaglia che può vantare qualche 
non trascurabile successo quale, ad 
esempio, il coinvolgimento dei sindaca. 
ti degli artisti nella vita dell'Ente e la 
costituzione di una nuova maggioran
za di segno né conservatore né mode
rato, venuta in luce proprio in occasio
ne della nomina del Comitato di lavo
ro. E sarà il caso di ricordare che l'ac
cordo fra Palazzo delle Esposizioni e 
sindacati prevede una collaborazione di 
retta a premere sulle comPQnenti poli
tiche rappresentate in Parlamento, on
de ottenere al più presto il nuovo sta· 
tuto destinato a sostituire quello ormai 
obsoleto del 1936. 

Dicevamo che qualcuno ebbe a de 
finire la Quadriennale « il più inutile 
degli Enti inutili ». L'affermazione cad· 
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de in un periodo morto, quando non 
c'erano fondi per avviare le mostre -
non potevano essere i 30-35 milioni an
nui i « soldi » per dare vita al più gran
de avvenimento artistico nazionale -
e, soprattutto, non c'era la volontà nel
la maggioranza di allora di rendersi di
sponibile per un dialogo in chiave rin
novatrice con le nuove forze entrate 
in Consiglio e in Giunta Esecutiva, 
cioè, in pratica, con i rappresentanti 
del Comune di Roma (da rilevare che 
i due « comunali » rivestono una dop
pia qualificazione democratica, essendo 
stati eletti dal Consiglio Comunale a 

sua volta eletto dal popolo di Roma). 
Peraltro, i finanziamenti non sareb

bero mancati fin dallo scorso anno ove 
non fosse caduto il governo e il Par
lamento non fosse stato sciolto. Infatti 
Andreotti, impegnato a varare un de
creto legge con il quale la Quadrien
nale veniva dotata di 300 milioni an
nui, non potè mantenere la promessa. 
Quest'anno Cossiga ha recuperato la 
decisione del suo predecesore e con 
essa l'arretrato; questo significa che in 
cassa di sono circa seicento milioni -
usiamo il « circa » perché dai trecento 
milioni del '79 vanno detratti i 30-35 

della vecchia dotazione - con cui si 
possono fare cose egregie. 

Risolto il problema del quanto l'En
te deve adesso affrontare quello del 
quando. Il Consiglio di Amministrazio
ne ha stabilito di non oltrepassare il 
confine temporale della prima metà del
l '81. C'è però un « pericolo »: che il 
Comune di Roma, proprietario del Pa
lazzo, possa non avere esaurito la pro
pria programmazione espositiva per 
l'aprile dell'81. In tal caso lo scivola
mento all'autunno del prossimo anno 
sarebbe inevitabile. 

• 

La fine dello Stato di diritto? 
• Per quanto e prima e dopo sopra
tutto dovesse travagliarsi nel teorizza
re lo Stato etico, Giorgio Guglielmo 
Federico Hegel aveva. in una sorta di 
controcorrente mentale, scritto nelle 
pagine della Fenomenologia che, al po
stutto. la legge superiore e palese ha 
la sua effettualità nel governo, in cui 
vive e si individua. E', per inciso, quel
lo stesso governo che ha il compito 
di scuotere gli uomini dal loro parti
cu/are, di non permettere allo Stato di 
divenire un mero Stato amministrati
vo; e ciò con la guerra, e ciò con l'om
bra della morte. fatta aleggiare. come 
loro Padrona, sugli uomini. Poco lie
te prospettive. in tutto adempiutesi 
nelle nostre generazioni. 

Ma ho parlato di controcorrente 
mentale, poi che, per quanto princl· 
palmente occupato nel suo sinistro 
compito. il governo non mostra la ne
cessità logica degli altri avatars dello 
Spirito. L'adesione alla sostanza etica 
dello Stato diventa qui, giocoforza. 
l'adesione ad un empirico operare di 
uomini. Essa si era. del resto, ottenu
ta; e si era convenuto di caricarla di 
eticità, come Hegel voleva. Cosl In 
Italia. 

Ma la suspicione le è fatale. Que
gli uomini operanti debbono essere 
insospettabili. Forse, una lieve quan
tità di sospetto è più sopportabile 
nel governi dichiaratamente empirici, 
quelli anglosassoni. L'Inghilterra eres
se Il suo Impero (che necessitò abne
gazione e coraggio. morti disperate In 
disperate sabbie o giungle, e cosi via) 
sotto governi sospettabllissimi. Una 
certa quantità. Il giudizio. diceva Car-

L'Astrolabio · quindicinale . n 16 · 3 agosto 1980 

lo Antonl, è giudizio di quantità e qua
lità assieme: giudizio di valore. 

li sospetto generalizzato, no. Anche 
se ingiustificato, in minor parte, o in 
maggiore. Il dichiararsi Stato di dirit
to comporta dichiarare l'adesione alla 
sostanza etica Incarnata dal diritto (e 
gestita dal governo). So bene che 
quella incarnazione non è accettata 
dalla teoria della distinzione. Ma. ca
ra a governanti, ad amministratori, a 
magistrati, è Invocata come ethos su
premo della clvii convivenza; e piglia
molo per tale, anche quando ben lo 
sappiamo sorto dal fatto. grondante. 
questo. di non sempre pulita praticità. 

Ethos supremo, supremamente in 
pericolo. E la mina scavata dal sospet
to crea rovine Irreversibili, irreparabi
li. li popolo fermamente, forse mania
calmente convinto che • tutti rubano • 
non può più ritenere questi • tutti •. 
cosl compattamente ladroni a suo pa
rere, gestori leqittimi di quella eticità, 
interpreti legittimi di quel diritto. La 
crisi. a questo punto. è dichiarata. La 
• classe politica • di cui parlava Gui
zot (le tracce, da Mosca a Pareto a 
Croce. son giunte sino a noi) non ru
bava; mal; e. se rubava, si sparava. 
Resisteva così, alle accuse di malver
sazione; che pure uscivano dalle au
~uste bocche del Marx e deqli Enqels. 
Ma le oroteste indiqnate che accom
pagnavano. quasi controcanto, quelle 
accuse, riducevano il sosoetto alla 
quantità sopportabile di cui dicevamo. 
Oggi. l'accusa è generale; generale la 
convinzione. Falsa. Forse In tutto, cer
to in parte: ma generale. Guardiamoci 
in faccia: possiamo da senno negare 

che sia radicata convinzione della ge
neralità del popolo? Neppur la prova 
provata della falsità, dell'enormità, del
l'assurdità perfino di un sospetto co
si generale lo scuote. appunto perché 
generale. 

Non sarebbe più agevole, così, ri
piegare sull'empirica amministrazione? 
So bene quanto sia dlfficlle uscire da 
una tradizione giusnaturalistica. appun· 
to perché, continuerebbe Hegel. di 
stoiche (e quindi servilì?) origini. I 
popoli germanici hanno dalla loro 
l'idea della trans/atio lmperìl, l'imma
gine di una classe politica (ancora) 
coerente e consanguinea col popol 
tutto. non separata (come ieri la vec
chia arìstocrazia dal baratro delle in
vasioni) da un costume diverso. Sieyès 
aveva potuto consacrare questa divi
sione irrimediabile: • Pourquoi le Tiers
~tat ne renverralt-11 pas dans les fo
rets de Franconie toutes ces familles 
qui conservent la folle prétension 
d'etre issues de la race des conqué
rants? •. Ed essa esiste ancora fra di 
noi, e rende difficile il ricambio del 
logoro Stato di diritto. Al quale è pur
troppo più facile sostituire il despo
tato. di uguali origini, che lo Stato 
sorto dalle foreste di Germania, come 
voleva Montesquieu. Stato in cui si po
teva chiamar ladro un ladro, senza 
scuotere le fondamenta della società. 
Colà. l'eticità investe non lo Stato. ma 
il costume: apparentemente più barba
ra. ma più umana e pratica posizione. 
come tale comoosslblle a coloro che 
credono nella storicistica dottrina del
la praticità del diritto • 

Gioacchino Gargallo 
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Golpe in Bolivia 
sfortunata Marca de/l'Impero 

di Vittorio Vimercati 

e Un colpo di stato in Bolivia? Chi tiene il conto ag
giorna la cifra dei cento e più interventi dei militari 
(in media tre o.~ni due anni), gli altri si fermano al 
folklore. L'America Latina è proprio incorreggibile. Del 
resto, chi aveva veramente creduto che si potesse rom· 
pere il ciclo « perverso » che dopo le elezioni e la vit
toria rcontata del candidato delle sinistre (un modera
to naturalmente, cautissimo, tutto istituzioni e rifor
me) prevede il «golpe»? Tutto come l'anno scorso 
e chissà quante altre volte ancora. 

Una storia che si ripete, una vicenda che ricomin
cia sempre dal punto che sembrava ormai superato. 
Eppure ci sono almeno due aspetti nuovi, che rendo
no drammatico un copione che altrimenti potrebbe ap
parire farsesco: questa volta alle elezioni si era arri
vati non già per la solita concessione di un generale 
in vena di democrazia, sotto le spinte di qualche am· 
basciatore statunitense preoccupato di far quadrare la 
realtà di una delle tante Marche dell'impero con la po
litica dei diritti umani proclamata solennemente da 
Carter, bensì per la compatta resistenza delle forze 
politiche, dei sind:zcati, degli studenti, delle masse, che 
avevano mandato a vuoto il colpo di stato preceden
te; e questa volta i militari non si sono limitati all'at
to di usurpazione contro la legalità, il governo in ca
rica, l'esito di un'elezione, ma hanno scatenato una du
ra repressione contro le varie espressioni del movi· 
mento politico e sociale organizzato, dando l'impres
sione di voler incidere nella realtà dei rapporti di f or
za con l'impiego congiunto della decimazione seletti
va e del massacro indiscriminato. 

Strano destino invero quello del popolo boliviano, 
un po' Garabombo « l'invisibile » e un po' Che Gue
vara: da una parte il livello rudimentale dello sfrut
tamento, dei « campesinos » come dei minatori, ricor
da condizioni ormai entrate nella leggenda e nella let
teratura, e che malgrado tutto si perpetuano ancora 
oggi, in un oggi appunto fuori del tempo storico co
me quello descritto da Manuel Scorza per il vicino 
Perù, e dall'altra lotte che hanno acquisito una forza 
e una consapevolezza da paese sviluppato. I militari 
approfittano dell'arretratezza per colpire a fondo e so
no costretti dalle potenzialità rivoluzionarie a essere 
implacabili. Chi canterà più a questo punto la gran
dezza e le sofferenze di questo popolo, sempre vinto 
e mai domo, di questa specie di Sisifo privato all'ul
timo del prodotto sospirato e finalmente intravisto dei 
suoi sforzi? 

Più congressi e dibattiti si dedicano ali' America 
Latina, e più l'America Latina si trova immersa nei 
meccanismi di uno scontro di classe che non ammet· 
te deviazioni. I margini si sono ristretti. Tutte le so
luzioni sono state sperimentate senza successo. Cuba 
avrà anche perduto il fascino di alcuni anni fa, ma 
resta un punto fermo, e intanto si è aggiunto il Ni
caragua, il Salvador è in rivolta, i ceti medi dei paesi 

più importanti si interrogano sul loro ruolo nel con
tinente, la Chiesa non è più disposta a coprire per 
uno spicchio di temporalismo i crimini delle classi di
rigenti. I militari stessi hanno dovuto prendere atto 
che la loro funzione « pura » non esiste e che - « si
curezza nazionale » o «democrazia controllata » - si 
tratta pur sempre di interessi e di gruppi sociali ben 
definiti. In Bolivia, è l'oligarchia - minacciata fin 
dagli anni '50 da un accenno di rivoluzione attuata 
da un movimento populista che allora poté avere un 
suo impatto d'avanguardia - che affronta senza me· 
diazioni, con l'appoggio dell'esercito, che nel frattem
po ha anche distrutto la guerriglia neocastrista e sof · 
focato un tentativo neoperuano della frazione progres
sista delle forze armate, la crescita delle forze popo
lari. Il « golpe » di questi giorni, inteso a impedire 
l'insediamento di Siles Suazo, il candidato delle sini· 
stre che aveva vinto le elezioni, non sarà l'ultimo 
« golpe », ma la « reazione », nel breve periodo, ha 
segnato molti punti a favore, anche se l'opposizione 
avrà modo di ricavare altre lezioni da questa sconfit
ta e potrà in un certo senso allargare ancora la sua 
base inglobando quelle forze e quei partiti che do
vranno pur interrogarsi sulla affidabilità delle proce
dure « dall'alto ». 

Poco importa allora chiedersi chi ci sia dietro i 
militari golpisti, se l'Argentina o il Brasile o il Cile, 
o magari gli Stati Uniti, che comunque hanno salva
to le forme sospendendo, troppo tardi, il programma 
di assistenza militare. Il « potere militare » è in cri
si per suo conto in tutta l'America Latina e non sa
rà certo un regime di generali inesorabilmente rozzi a 
La Paz a restituire una prospettiva a questo tipo di 
Stato. Lo sanno molto bene anche i militari, quan
to meno i più evoluti, a Buenos Aires come a Brasi
lia, e tanto più lo sanno al dipartimento di Stato a 
Washington, al Pentagono o alla Cia. Il dramma di 
paesi come la Bolivia sta proprio in questa condanna 
a dover percorrere strade senza sbocchi credibili per 
nessuno, solo per guadagnare (perdere) tempo, e rin
viare ancora la prova risolutiva. Logico che in una si
tuazione di generale sconvolgimento ci siano anche 
complicità d'ordine esterno, offerte non necessariamen
te dai più forti. Logico anche che le difficoltà di tut
ti, in una situazione ancora da definire e da decidere, 
finiscano per essere un aiuto indiretto per chi vuole 
arrestare o;,ni progresso, in attesa che si formino al
tri equilibri su cui costruire, eventualmente, un bloc
co sociale più solido. 

Non basta dire allora che la « periferia» dell'« im
pero » è agitata, anzi agitatissima. La realtà è che 
l' « impero » conserva tali e tanti strumenti repressivi 
da potersi permettere di utilizzarne tutta una gamma. 
A uno dei gradini più alti c'è la forza bruta di un eser
cito « nazionale » che violenta il processo politico che 
avrebbe dovuto garantire. Ma l'importante è che l'« or
dine » regni a La Paz. • 
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Convenzione repubblicana di Detroit 

Il ''nuovo inizio'' 
del vecchio Reagan 
di Giampaolo Calchi Novati 

Gli anni '80 richiedono nuovi equilibri e nuovi rapporti 
di forza In tutto Il mondo, sulla base di un riconoscimento e, 
se si vuole, di una sistemazione dei processi di 
e diffusione di potenza • che si sono verificati di recente 
e che hanno dislocato Il bipolarismo senza approdare, 
a tutt'oggi, in un altro sistema. Per una simile operazione 
è pur necessaria un'America cosciente delle proprie 
responsabilità e all'altezza dei propri poteri. E' difficile 
attribuire a Reagan le capacità e le duttilità che sono richieste. 

A Il bilancio dell'Ammi
W nistrazione Carter negli 
affari economici? Un disa
stro. E il suo bilancio in 
politica estera? Una cata
strofe irreversibile. Con si
mili giudizi la conclusione è 
una sola: « Carter deve an
darsene». La Convenzione 
repubblicana di Detroit non 
ha usato le mezze misure. 
Con un candidato alla presi
denza che suscita più di un~ 
riserva (e più di un timore), 
solo una totale « demonizza
zione» del concorrente, che 
d'altra parte non ha fatto 
nulJa per risalire la china di 
un declino politico e perso
nale davvero sconcertante, 
può consentire a Reagan di 
imporre fin dall'inizio l'im
magine di un « winner », 
dietro cui val la pena di rac
cogliere le stanche bandiere 
di un'America malgrado tut
to incerta, frustrata e sco
raggiata. 

L'investitura di Ronald 

Reagan, dopo il suo netto 
successo a eliminazione con
tro rivali interni (il solo che 
non abbia desistito, Ander
son, si presenterà come in
dipendente), non ha suscita
to sorprese. La festa è sta
ta completa. Gli errori di 
Carter hanno dato ai repub
blicano l'entusiasmo e la 
confidenza delle grandi oc
casioni, mentre il sia pur 
tardivo rifluire di tutti i 
« big » del partito sotto la 
« leadership » prima conte
stata di Reagan ha avallato 
il motto di questa Conven
zione: tutti insieme per un 
nuovo inizio. A offuscare il 
successo c'è stata solo la mal 
riuscita procedura della scel
ta del candidato alla vice
presidenza, con il singolare 
tentativo di portare nel 
« ticket » Ford, un ex-presi
dente (ma mai eletto in 
quanto tale), con poteri e 
prerogative tali da far pen
sare che proprio Reagan al-
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l'ultimo avesse dubitato del
le sue capacità di essere un 
« leader » assoluto, e quin
di con la nomina di ripiego 
di un Bush che si porta ad
dosso la fama di un perso
naggio ibrido e mal defini
bile, di poca presa sul pub· 
blico e sugli elettori, eppu
re necessario per coprire 
Reagan sul lato « progressi
sta ». 

L'operazione dei repub
blicani ricorda un po' quel
le di altri partiti conserva
tori del mondo occidentale 
in questa fase di riflusso an
tistatalista e antisocialista: 
si sceglie il campione della 
destra per sfruttare l'onda
ta ma si esita a verniciare il 
candidato con i colori sma
glianti della « reazione » nel
la convinzione che alla fine 
le elezioni si vincono atti
rando quella massa fluttuan
te che occupa il centro del
lo schieramento E cosl av
viene anche per Reagan, già 
sulla difensiva per avere qua
si 70 anni, per essere stato 
più famoso come attore che 
come uomo politico, per non 
vantare nessuna esperienza 
in campo internazionale. Ot
to anni come governatore 
della California (un buon 
governatore dicono le crona
che), anche se la California 
ha le dimensioni di uno Sta
to di misura medio-alta nella 
scala delle nazioni del mon
do, non sono ritenuti suffi
cienti. Reagan, del resto, è 
cosl poco sicuro di sé che 
negli ultimi mesi ha cancel
lato un viaggio in Europa 
nel timore di essere messo 
in difficoltà per la sua non 
briJlante conoscenza dei pro
blemi internazionali. 

Le contraddizioni, comun
que, non riguardano solo 
l'immagine esterna di que
sto ex-divo di Hollywood. 
Sono reali e la « piattafor
ma » adottata dal GOP, il 
vecchio grande partito, non 

le ha certo dissolte, benché, 
come spesso capita in questi 
d-xumenti, la terminologia 
sia sfumata e conciliante. 
Gli alti tassi di inflazione 
e di disoccupazione che tor
mentano l'America di Carter 
suggeriscono ai repubblicani 
di presentarsi con l'aureola 
dei « risanatori », ma non 
si capisce come Reagan pos
sa ripianare il deficit del bi
lancio dello Stato federale 
(50 miliardi di dollari) ri
ducendo contemporaneamen
te le tasse per circa 30 mi
liardi e aumentando le spe
se militari di circa 1 O mi
liardi: un « columnist » in
discreto ha tirato le somme 
e ha previsto che il deficit 
salirà a 90 miliardi di dol
lari. A meno di una drasti
ca contrazione delle spese 
sociali, secondo un vecchio 
sogno dei repubblicani di 
destra, che non si sono mai 
rassegnati alle riforme intro
dotte in America dai tempi 
di Roosevelt in poi, ma un 
simile attacco contro un 
Welfare State già molto di
fettoso non è la politica più 
adatta per ottenere il vo
to degli scontenti della cat
tiva amministrazione dell' 
« équipe » democratica. 

Nella « campagna )> di 
Reagan - e in ciò sta una 
d ifferenza importante rispet
to all'altro candidato del
l'estrema destra, il Goldwa
ter del 1964 - l'obiettivo 
strategico è di sfondare al 
Nord e non nel Sud, dove 
Carter è considerato in van
taggio. Si tratta dunque di 
coniugare il radicalismo di 
destra con quel oo' di de
magogia e populismo che 
può mettere in difficoltà i 
democratici. I sondaggi dan
no Reagan favorito e da 
qualche parte i consensi de
vono venirgli, ma è certo 
che un programma come il 
suo - in teoria - non è 
fatto per convincere i dise· -33 



Convenzione repubblicana 
di Detroit 

redati, le minoranze, ne
gri. La verità è che, al di 
là della denuncia di Carter, 
i repubblicani non hanno 
molto da offrire. La stessa 
battaglia verbale alla Con
venzione di Detroit ha mo
strato che il programma del 
GOP è piuttosto misero, 
molto lontano da quell'atti
vismo che sarebbe logico at
tendersi da un partito d'ini
ziativa, anzi dell'iniziativa, 
fosse pure di quella priva
ta, impegnato per di più in 
un « nuovo inizio ». 

Le preoccupazioni mag
giori in ogni modo deriva
no da quelli che sarebbero 
gli intendimenti di Reagan 
in politica estera. E' sui te
mi internazionali che anche 
la stampa conservatrice del 
mondo occidentale avanza le 
riserve maggiori fino ad au
gurarsi che qualcuno arrivi 
a « fermare » Reagan, non 
si sa bene se gli elettori ame
ricani o i suoi consiglieri più 
avveduti. Il minimo che si 
dica di lui è che le sue ana
lisi sono « semplicistiche », 
ritagliate su un mondo -
quello degli anni '50 o '60, 
quando la supremazia ame
ricana nel mondo era netta 
e riconosciuta - che non 
esiste più e che neppure 
l'America « dura » può vero
similmente far ritornare. Il 
fatto però è che anche Kis
singer, indicato come l'inter
prete della parte « raziona
le » dei repubblicani, ha ab
bandonato di recente I;idea 
di una politica estera «non 
partitica », per dare verso 
l'esterno l'impressione di 
un'America unita, e ha spo
sato alcune delle tesi più in
transigenti che sono care a 
Reagan e al gruppo dei suoi 
consiglieri, tutti più o me
no imbevuti di un antisovie
tismo macerato per anni e 
ora finalmente bramoso di 
venire· alla luce. 
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Da Detroit in poi è pro
babile che Reagan stia at
tento ad evitare i toni 
istrioruc1 e « selvaggi » che 
rischierebbro di dar credito 
alle accuse di « bellicismo » 
(un « atout », nonostante 
tutto, nelle mani dei demo
cratici), ma le tendenze so
no chiare. Tutto è spiegato 
da Reagan - dal conflitto 
arabo-israeliano all'instabili
tà in Sud Africa passando 
per i rovesci nel Centro 
America - con la « mano » 
di Mosca. Da qui l'insisten
za sul riarmo (un program
ma che potrebbe contem
plare una spesa suppletiva 
pari al 5 per cento all'anno), 
per raggiungere non già la 
parità ma la « superiorità » 
sull'URSS in tutti i campi, 
in quello convenzionale ol
tre che in quello nucleare. 

E' inutile a questo punto 
passare al vaglio le dichia
razioni di Reagan o della 
« piattaforma » repubblicana 
sui vari punti delle relazio
ni internazionali, anche per
ché si troverebbero più 
di una contraddizione. Sul 
SALT-2 il presidente Rea
gan dovrebbe essere fred
do o apertamente contrario. 
ma un qualche processo di 
« arms contro! » rientra an
che nei piani dei « falchi ». 
Qualche dubbio è possibile 
a proposito della « carta ci
nese», dato che Reagan do
vrebbe essere sensibile a 
quella China Lobby che ha 
sempre privilegiato Formo
sa. E' credibile però che 
Reagan rinunci ai vantaggi 
di un'alleanza impropria con 
la Cina per « contenere » 
l'URSS, destinata ad essere 
il « nemico numero uno », 
come grande potenza e co
me potenza comunista? Sul
l'Europa, soprattutto se pro
seguiranno le iniziative au
tonome e neoneutraliste che 
hanno preso piede negli ul-

timi tempi, anche per effet
to della « leadership » incer
ta e incauta di Carter, non 
ci sono segnali interessanti: 
certo è che Reagan non 
avrebbe collegamenti imme
diati sul vecchio continente, 
salvo pensare a un asse con 
la Thatcher o a un impro
babile « exploit » di Strauss. 
Certi spiragli - una rottu
ra con la Cina, una incom
prensione con i governi eu
ropei tale da allargare anco
ra di più il « gap » attra
verso l'Atlantico - e l'in
sopprimibile ostilità nei con
fronti di Carter, il presiden
te peggiore per l'URSS dai 
tempi del primo Eisenhower 
(quello della segreteria di 
Stato affidata a Dulles), pos
sono giustificare interrogati
vi a Mosca sulla desiderabi
lità di un successo di Rea
gan, ma la rozzezza del can
didato repubblicano e le sue 
chiusure non danno spazi 
utili neppure a queste spe
culazioni, invero disperate. 

Non si tratta, del re
sto, solo del rallentamento o 
inasprimento della tensione 
Est-Ovest. Gli anni '80 ri
chiedono nuovi equilibri e 
nuovi rapporti di forza in 
tutto il mondo, sulla base 
di un riconoscimento e, se 
si vuole, di una sistemazio
ne dei processi di « diffu
sione di potenza » che si so
no verificati di recente e 
che hanno dislocato il bipo
larismo senza approdare, a 
tutt'oggi, in un altro siste
ma. Per una simile opera
zione è pur necessaria un' 
America cosciente delle pro
prie responsabilità e all'al
tezza dei propri poteri. E' 
difficile attribuire a Reagan 
le capacità e le duttilità che 
sono richieste. E' in questa 
prospettiva più ampia che va 
visto il « pericolo » Reagan. 

G. C. N. 

A La notevole stabilità 
W che da quasi un quin
dicennio distingue il regime 
siriano - al quale, nono
stante alcuni periodici som
movimenti e le pur fre
quenti crisi nei rapporti di 
vertice, va certamente rico
nosciuta una fondamentale 
coerenza con le motivazioni 
e i programmi della « rivo
luzione baathista nazionale » 
del 23 febbraio 1966 - ri
sulta in questi ultimi tempi 
messa a dura prova dal ri
gurgito dell'oltranzismo isla
mico e dalla contestazione 
bottegaia che hanno più vol
te scosso la vita della Siria 
negli anni recenti, e contri
buito sovente a determinare 
qualche ondeggiamento di li
nea nella leadership di Da
masco. La crisi attuale, di
ciamo subito, sembra più 
grave di quelle precedenti. · 

Come sempre, fin dal tem
po in cui (nel 1967 e nel 
'68) si ebbero le prime di
mostrazioni contro la dire
zione civile del Baath regio
nale siriano, centri della se
dizione strisciante sono gli 
ambienti militari periferici, 
settori del ricco commercio 
metropolitano e soprattutto 
l'organizzazione clandestina 
dei «Fratelli musulmani », 
che ha notoriamente una di· 
mensione panaraba ma la cui 
politica ha obbiettivi abba
stanza variati a seconda del 
contesto nazionale in cui si 
esprime. E' noto per esem
pio che in certi paesi (è il 
caso dell'Egitto) l'integrali
smo confessionale islamico 
sembra contestare la politi
ca ufficiale della ricerca di 
sempre maggiori intese con 
gli Stati Uniti o con Israele; 
e altrove manifesta addirit
tura « radicalissimi » propo
siti antimperialisti. Ma tut
to questo non deve trarre in 
inganno. Dappertutto l'atti
vità della « Fratellanza mu
sulmana» è un elemento di 
instabilità e di condiziona
mento dell'opera dei vari go
verni, secondo un progetto 
che è del tutto omogeneo 
con gli interessi americani 
nella regione e si svolge in 
stretto collegamento con i 
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Damasco e 
Beirut nel mirino 
di Israele 
e del Pentagono 
di Mario Gallett i 

paesi arabi ultraconservato
ri, pienamente allineati con 
la politica di Washington (è 
indicativo, in proposito, il 
comportamento dell'Arabia 
Saudita). 

La «specificità» dell'at
tuale lotta scatenata dalla 
destra islamica contro il go
verno della Siria si caratte
rizza cosl come un ennesi
mo tentativo di rovesciare il 
presidente Hafez El Assad, 
le cui scelte socio-politiche 
all'interno e le cui propen
sioni a orientarsi in politica 
estera verso il campo sovie
tico appaiono intollerabili ad 
almeno tre dei maggiori re
sponsabili del perdurante 
malessere mediorientale: ap
punto gli Stati Uniti, Israe
le e la destra libanese. Non 
è per un caso che gli eventi 
accaduti nel Nord siriano a 
metà luglio (la sedizione mi
litare di Aleppo e gli scon
tri in alcuni centri vicini, 
pare con parecchie decine di 
morti) si siano verificati in 
coincidenza con la ripresa 
feroce della guerra civile nel 
Libano, stavolta degenerata 
in un confronto aperto fra 
le stesse organizzazioni di 
destra, ciascuna delle quali 
ambisce alla supremazia as
soluta nel paese. La preva
lenza poi, nella lotta inter
na libanese (anche qui con 
un gran numero di nuove 
vittime), dei falangisti di 
Beshir Gemayel (la fazione 
maggiormente gradita a Be
gin) e la conseguente crisi 
di governo a Beirut con le 
dimissioni dell'intero gabi
netto del premier Selim 
Hoss, hanno fatto capire in 
modo drammatico che \V/a
shington e Te! Aviv punta-

no al collasso e al disordine 
nell'area siro-libanese, come 
alibi per interventi diretti 
contro i palestinesi (ambizio
ne israeliana) e contro il « fi. 
losovietico » Assad (proget
to statunitense da realizzare 
per interposta iniziativa mi
litare israeliana). 

In che modo? Per quan
to riguarda il Libano, l'Or
ganizzazione per la libera
zione della Palestina ha fat
to sapere, per bocca di Ara
fat in persona, che non tol
lererà la formazione di un 
governo interamente di de
stra e che nel caso di una 
netta prevalenza dei falangi
sti di Gemayel i quaranta
mila armati palestinesi si 
mobiliterebbero insieme con 
le forze nazionali libanesi 
per garantire il pluralismo 
del potere a Beirut. Si po
trebbe cosl arrivare a un 
nuovo atto di forza delle de
stre, alla reazione palestine
se e quindi all'intervento 
(l'ennesimo, ma più massic
cio e in profondità) del
l'esercito israeliano oltre i 
confini settentrionali. Nei 
cakoli Usa-Israele tutto ciò 
potrebbe consentire contem
poraneamente di dare un 
colpo alla resistenza palesti
nese e all'esercito libanese 
che oggi è uno dei più serl 
avversari delle milizie di Ge
mayel, e di « riscaldare » la 
situazione anche al confine 
fra Israele e Siria, neJlo stes
so momento in cui - con 
le agitazioni dell'estremismo 
islamico nella regione di 
Aleppo - il governo di As
sad dovrebbe venire a tro
varsi in gravi difficoltà al
i 'interno. 

Ha scritto recentemente 
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il giornale kuwaitiano « Al 
Watan » che « il Pentagono 
sta ultimando la messa a 
punto di una iniziativa mi
litare nel Medio Oriente, 
mirante a infliggere un du
ro colpo all "'egemonismo so
vietico nella regione" e a 
correggere il disequilibrio 
creatosi con la caduta del 
regime dello scià e con l'oc
cupazione militare sovietica 
dell'Afghanistan». Afferma 
ancora il giornale del Kuwait 
che « l'obbiettivo principa
le di tale iniziativa militare 
è il crollo del regime al po
tere a Damasco». « Wa
shington - dice un docu
mento del Pentagono secon
do la rivelazione data da 
"Al Watan" - si limite
rà a fornire il completo so
stegno politico e militare agli 
autori dell'aggressione. L'in
tervento diretto statunitense 
è previsto solo in una secon 
da fase, e nel caso di parti
colari sviluppi e complicazio
ni che potrebbero verificar
si nella regione ». Concreta
mente si afferma che gli 
aspetti materiali dell'iniziati
va sono riservati all'esercito 
di Israele: esso dovrebbe in
vadere la Siria circondando 
Damasco, « ma senza occu
pare la città » . Un aiuto in
diretto all'opposizione inter
na, soprattutto quella arma
ta dei « Fratelli musulmani » 
e della dissidenza militare, 
farebbe il resto: causando 
la caduta del regime baathi
sta dopo quindici anni di po
tere. Solo in un secondo mo
mento si « riorganizzerebbe 
la normalizzazione » con l'in
sediamento, tanto nella ca
pitale siriana Quanto a Bei
rut, di regimi considerati 
« sicuri .,. 

E' difficile dire se un si
mile piano, di evidente pe
ricolosità non solo per la re
~one mediorientale. ma per 
l'intera comunità internazio
nale, sia già in fase pre-ope
rativa o sia comunque pre
visto a breve scadenza. Del 
resto il tentativo di attuarlo 
e soprattutto il suo eventua
le successo non dipendono 
soltanto dalla unilaterale vo
lontà e iniziativa degli ame-

ricani e degli israeliani. Un 
dato di fatto è che le infor
mazioni fin qui date, com
prese le rivelazioni di « Al 
Watan », sono più che at
tendibili (su di esse è tor
nato domenica 20 luglio an
che il quotidiano inglese 
l '« Observer »); e altrettan
to seria è la denuncia della 
nuova gravità della situazio
ne libanese, che rivela la 
consueta saldatura fra le mi
lizie della destra di Beirut 
e lo Stato maggiore israelia
no, e della sua coincidenza 
con la sedizione contro la Si
ria: denuncia fatta da Arafat 
alla vigilia della partenza 
per Mosca, prima tappa del 
viaggio del segretario gene
rale dell'Olp a Managua do
ve ha presenziato ai festeg
giamenti del primo anniver
sario della vittoria della ri
voluzione sandinista. 

Sui risultati di questo 
viaggio non sono disponibi
li molti particolari, salvo due 
elementi che gli stessi sovie
tici hanno tenuto a non fa. 
re passare sotto silenzio: 1° 
Arafat ha discusso con i 
leader del Cremlino sia del
le tensioni in Libano, sia 
della crisi in Siria; 2°, Mo
sca ha ribadito il suo impe
gno di aiuti alla resistenza 
palestinese e alla stabilità 
del regime di Damasco. E' 
su questi due punti che, poi, 
alcuni organi di stampa del 
Medio Oriente e anche gior
nali occidentali hanno for
mulato qualche iootesi (o 
previsione) circa la natura 
dell'impegno sovietico. C'è 
chi ritiene che, nel caso ef
fettivo che H afez El Assad 
possa essere minacciato dalla 
cospirazione congiunta del 
« Fratelli musulmani » e del
la destra dell'esercito, l 'Unio
ne Sovietica potrebbe arriva
re a decidere l'invio di con
tingenti armati sul territorio 
siriano. Indicazioni non del 
tutto controllate dicono che 
una richiesta di questo gene
re sarebbe stata già avanza
ta « in linea di principio » 
dal presidente Assad a Mo
sca, proprio attraverso il ca
po dell'Olp. 
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Saddam Hussein 
sulle orme 
di Nasser 
di Claudio Furi 

e Baghdad - Luglio è 
sempre stato un mese 

decisivo per l'Irak: fu nel 
luglio del 1958 che venne 
deposto violentemente il re 
e fondata la repubblica; fu 
il 17 luglio 1968 che il 
Baath conquistò il potere; 
era ancora luglio quando 
l'anno scorso il presidente 
Ahmad Hassan al Bakr ras
segnò le dimissioni lascian
do unico capo con pieni po
teri l'uomo forte del parti
to della rinascita araba Sad
dam Hussein e pochi giorni 
dopo, con la scoperta di un 
complotto attribuito ad ele
menti filo-siriani, questi si 
sbarazzò fisicamente dei suoi 
più pericolosi avversari al
l'interno del partito. 

Anche quest'anno le cele
brazioni per l'anniversario 
della « rivoluzione baathi
sta » segnano un momento 
importante nella realtà poli
tica irakena. Saddam Hus
sein ha delineato, dopo me
si di aggiustamenti e « svol-

te» più o meno clamorose, 
i punti essenziali della sua 
politica. 

Presentandosi ai 350 gior
nalisti invitati da tutto il 
mondo come unico solido 
interlocutore arabo senza 
avversari in grado di osta
colarne la politica all'inter
no (e l'esplodere del « cul
to della personalità » del 
presidente ritratto in tutte 
le pose e in tutte le fogge 
per le vie delle città e dei 
paesi ne è una conferma), 
Hussein ha indicato i prin
cipali obbiettivi della sua 
politica: portare l'Irak alla 
leadership araba, sentinella 
della sua indipendenza e del 
sentimento nazionale, e fa. 
re del suo paese il punto di 
riferimento più importante 
del movimento dei non al
lineati. 

Per raggiungere questi ob
biettivi, Hussein in questi 
mesi ha messo a punto i 
suoi rapporti con le super
potenze. Messo fuori gioco 

Da che parte va l'lrak? E' l'interrogativo inquietante 
che molti si pongono mentre il paese 
si sta dotando di mezzi bellici sofisticati. 
Per comprendere meglio occorre tener presente 
la scadenza del 1982 quando assumerà 
la presidenza dei non-allineati. 

dopo dieci anni dal fronte 
nazionale progressista il Par
tito comunista irakeno che 
faceva parte dell'alleanza ri
voluzionaria accusandolo di 
« tradimento» nei confron
ti dell'indipendenza e del
l'unità araba per i suoi le
gami con l'Urss ma soprat
tutto per la sua penetrazio
ne nelle forze armate (una 
legge costituzionale lascia al 
Baath soltanto la possibili
tà di propaganda nelle for
ze armate), Hussein ha co
munque confermato la sua 
« amicizia » con i sovietici 
« purché essi rispettino l'in
dipendenza del paese e del
la nazione araba ». Senza in
sistere troppo sull'interven
to in Afghanistan, Saddam 
Hussein si è poi detto pron
to a « difendere con le ar
mi ogni interferenza negli 
affari interni irakeni o ara
bi o islamici ». 

Con gli USA, il presiden
te irakeno ha detto che 
« non sono ancora maturi i 
tempi per stabilire ufficia
li rapporti diplomatici », fer
mi restando i rapporti com
merciali con le compagnie 
americane « purché questo 
non siimifichi una infiltra
zione all'interno del paese». 
Per quanto riguarda l'Euro
pa, l'attenzione di Hussein 
è particolarmente benevola: 
positivo il giudizio sull'at
teggiamento - se non con
dotto alle estreme conse
guenze - nei confronti del
l'OLP, positivo il giudizio 
sui rapoprti commerciali. 

Tutto questo significa in 
concreto che il 91 per cen
to degli investimenti stra
nieri nel paese proven~ono 
dai paesi occidentali, Giap
pone incluso, mentre la quo
ta sovietica si sta restringen
do progressivamente. 

Le fondamenta sono dun
que impostate per il raggiun
gimento dell'obbiettivo prin
cipale d i Hussein: la credi-
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bilità come paese cui vuole 
essere traino del movimento 
dei non allineati. 

Baghdad sem!Jra trasfor
mata in un immenso cantie. 
re per prepararsi ad acco
gliere il vertice dei non al
lineati nel 1982, quando 
l'lrak assumerà la presiden
za triennale. In vista di 
quella data, Saddam Hussein 
ha lanciato l'iniziativa di 
un « fondo di solidarietà » 
per il Terzo Mondo: pre
stiti a lungo termine per per
mettere a quei paesi di co
prire le maggiori spese deri
vanti dall'aumento dei prezzi 
del petrolio. 

Un'altra iniziativa di que
sti giorni, inoltre, ha il pre
ciso scopo di un rilancio 
dell'Irak all'interno della na
zione araba. Nella recente 
conferenza di Amman dei 
ministri arabi dell'economia 
il rappresentante di Bagh
dad ha lanciato la proposta 
della cosidetta « decade ara
ha )>: un fondo di 15 miliar
di di dollari costituito dai 
paesi arabi petroliferi « fra
telli » privi di risorse. 

Nel mondo arabo Hus
sein mantiene una posizio
ne intermedia ma rigida con 
l'ambizione di diventare una 
specie di nuovo Nasser per 
tutti gli arabi: rapporti dif
ficili con i paesi del fron
te della fermezza (tranne che 
con l'Algeria), soprattutto 
verso la Siria con la quale 
vi era stato, fino alla sco
perta del complotto, un an
no di rinnovato « fervore 
unitario»; rapporti difficili 
per altro verso con i paesi 
moderati, accusati soorattut
to di « usare il petrolio con 
scopi di corruzione e non 
per sviluppare i rispettivi 
paesi e assicurare benessere 
alle oopolaziooi ». 

l'argomento più convin
cente per l'Irak è la forza 
militare di cui il paese, da 
molti definiti « la Prussia 
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del golfo», si è dotato: 
« Compriamo armi ancora 
dai sovietici - ha afferma
to Hussein - ma non ne 
dipendiamo. Compriamo ar
mi anche dalla Francia e dal
l'Italia ». Con l'Italia il re
gime irakeno ha in corso di 
perfezionamento il contratto 
di 2.500 miliardi per l'acqui
sto di navi, fregate e cor
vette, per la costruzione di 
un porto, per l'addestramen
to dei militari. 

A questi appuntamenti 
politici Hussein si prepara 
con alle spalle un paese, su 
cui - apparentemente -
ritiene di contare. Liquidata 
l'opposizione politica, il re
gime mostra di non temere 
quella religiosa, nonostante 
che il 60 per cento dei mu
sulmani del paese siano scii
ti, e quindi soggetti a possi
bile contagio del « vento ira
niano». Il suo governo ha 
stabilito una sorta di « pat
to laico » con l'Islam, fo
raggiando abbondantemente 
le comunità religiose (mo
schee e strutture religiose 
sono state nazionalizzate) e 
facendo leva sul sentimento 
nazionale dei musulmani scii
ti, che si sentono innanzi 
tutto arabi. 

L'atteggiamento verso l' 
Iran di Khomeini è di du
rissimo attacco contro « l'as
sassino », il « sanguinario », 
contro « i governanti razzisti 
ed espansionisti » e, d'altra 
parte, di considerazione nei 
confronti della rivoluzione 
fatta dal popolo iraniano. E 
per tenere più accesa la spin
ta nazionalista, Hussein ha 
rilanciato la questione delle 
isole del Golfo Persico occu
pa te dagli iraniani nel 1971 
sulle quali l'Irak rivendica la 
sovranità: « non rinuncere
mo a territorio arabo », ha 
detto. 

Certo resta l'interrogativo 
sulla possibilità che l'osten
tato laicismo del regime (no-

tato anche in un periodo 
« delicato » per l'Islam qua
le è il Ramadan) prima o 
poi non abbia a scontrarsi 
con la componente religiosa 
che vede in qualche modo 
erodersi il suo spazio e la 
sua influenza. 

Ma prevale su tutto per 
ora l'orgoglio con il quale 
l'lrak procede verso l'indu
strializzazione, fino « all'uso 
pacifico dell'energia atomi
ca», come ha detto Saddam, 
dichiarandosi fedele alla fir. 
ma della dichiarazione sulla 
non proliferazione nucleare. 
« Investire il più possibile 
e il più presto possibile nei 
progetti di sviluppo » è lo 
slogan più frequente in que
ste giornate di celebrazioni. 
Il nuovo piano quinquenna
le verrà presentato all'as
semblea nazionale neoeletta 
(a giugno) nel prossimo au
tunno. Le priorità più im
portanti per mettere a frut· 
to i proventi dei 3,5 milio· 
ni di barili di petrolio al 
giorno sono secondo 
quanto viene preannunciato 
- l'agricoltura ( « agricoltu
ra è petrolio permanente », 
suona un altro slogan), l'edi
lizia pubblica ( 4000 nuove 
case previste), l'istruzione 
pubblica (fino a due anni fa 
gli analfabeti superavano il 
70 per cento), l'industria le
gata alla specificità delle ri
sorse irakene. 

« Dimostreremo che gli 
arabi sono in grado di ge
stire la più alta tecnolo
gia », ripete Hussein, « con
tro quanto dicono i nostri 
nemici occidentali e sioni
sti ». La sfida dell'Irak è 
molto impegnativa. A vede
re le città e i villaggi, i ca
pannoni e le aziende coopera
tive, il regime sembra man
tenere le sue promesse. Ma 
è anche una sfida limitata 
nel tempo: le riserve irake
ne, se pure le più ricche, du
reranno per 40 anni. • 
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Il dopo-Tito 
alle prime prove 
di Guido Martini 

e Siamo nel brevissimo 
termine del tempo del

la successione a Tito. E' az
zardato fare previsioni cosl 
come lo era quando Tito 
era alla guida della Jugosla
via. Tuttavia si ha l'impres
sione che pur sotto l'incal
zare delle difficoltà, specie 
nell'economia, la dirigenza 
collegiale e tutto il Paese 
stiano reagendo bene. La si
tuazione economica nella sua 
gravità ha fatto emergere 
nella Lega Comunista un 
grande dibattito che non ha 
potuto limitarsi al quadro 
complessivo delle misure da 
prendere ma ha finito per 
sottolineare l'urgenza della 
soluzione di alcune questio
ni che investono lo stesso 
sistema autogestionario. 

Già dal dicembre scorso 
il Partito sloveno aveva pro
posto una serie di misure 
che riducesse il potere di 
importazione a cominciare 
dai beni superflui. La ma
lattia del Presidente deter
minò una situazione di stal
lo da cui, sempre per inizia
tiva slovena, si tentò di usci
re in gennaio con una prima 
proposta di svalutazione in
torno al 18-22 per cento. 
Ma il dibattito che determi
nò fu serrato. Una drastica 
limitazione delle importazio
ni comoorta una caduta del 
tasso di crescita della pro
duzione e quindi dello svi
luppo; a ciò si oppon_gono 
naturalmente le repubbliche 
dove il tasso di crescita è 
meno alto. La decisione del 
Presidente del Consielio Ese
cutivo Giuranovic di svalu
tare del 30 per cento non è 
stata quindi solo una prova 
di coraggio ma anche il lan
cio del salvagente al naufra
go. La situazione nella pri
mavera era andata deterio
randosi al punto che il li-

vello del debito jugoslavo 
ha dato ragione a tutti e la 
svalutazione si è imposta da 
sola. 

Questo per quanto concer
ne il punto della situazione 
del quadro economico. La 
classe dirigente è però ora 
impegnata non soltanto nel
la gestione delle prossime 
ulteriori misure restrittive 
ma anche ad inquadrare il 
dibattito sulle prospettive 
del sistema autogestionario. 
Sarà interessante seguire il 
dibattito dell'annuale conve
gno di Cavtat nel settembre 
prossimo. Quest'anno esso si 
occuperà dell'autogestione e, 
come il solito, vi partecipe
ranno rappresentanti di tutte 
le espressioni della sinistra 
europea. Ma, prima ancora, 
sarà tutta la Lega Comuni
sta di Jugoslavia a dover da
re delle risposte ad alcune 
domande che a vari livelli 
cominciano ad affiorare. La 
situazione economica molto 
grave nell'immediato ha pe
rò già conosciuto crisi ricor
renti nel passato. Ed è la 
periodicità di queste crisi 
che ha cominciato a far sor
gere il dubbio se oltre al
i 'aspetto ciclico delle disav
venture non debba essere 
annoverato anche qualche 
elemento « naturale » cioè 
insito nel sistema dell'auto
gestione che, se non crea, 
certamente agevola il for
marsi di fenomeni pericolo
si; come, per esempio, l'im
pennata inflazionistica che 
già nel 197 5 era salita al 
25%. Si dice, infatti, che 
sia giunto il momento di 
cominciare ad individuare le 
ragioni della facilità con cui 
gli autogestori indulgono in 
un aumento dei salari supe
riore a quello degli stessi 
prezzi e, perciò, della pro
duttività. Si comincia a u--37 
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tenere che l'accordo a livel
lo locale fra quadri del Par
tito e quadri tecnocratici e 
manageriali abbia finora per
messo investimenti di dub
bia economicità surriscaldan
do la domanda globale e 
spingendo più su l'infla
zione. 

Cosa pensare dunque? 
Che probabilmente, senza 
ritoccare troppo il delicato 
meccanismo autogestionario, 
si dovrebbe cominciare con 
il limitare il concetto di au
tonomia degli autogestori di
sciplinando in modo più im
pegnativo la loro facoltà di 
decisione in materia di au
menti salariali. La cosa è 
delicatissima non soltanto 
perché tocca una delle mas
sime prerogative decisionali 
dal basso ma anche perché 
comunque essa è suscettibi
le di s0llevare risentimenti 
e confusione alla base. C'è 
da credere quindi che que
sta svolta almeno per il mo
mento rimarrà al livello di 
impostazione e discussione 
teorica. Ma è significativo 
che qualcosa si muove, in 
positivo naturalmente. 

Bisogna anche dire che la 
dirigenza jugoslava va muo
vendosi con serenità. Né va 
interpretata come sogno con
trario la sorprendente sosti
tuzione del capo dell'Esecu
tivo sloveno, Vratusa, che 
in quanto studioso di pro
blemi ma non altrettanto 
abile esecutore non sembra
va essere l'uomo più adat
to in una fase di stretta ge
stione delle prossime misu
re deflattive che faranno ra
pidamente seguito alla sva
lutazione. 

Il sistema della rotazione 
-;embra quindi all'altezza del
la situazione. Lo stesso di
casi per le vicende della po
litica estera. I responsabili 
jugoslavi, siano essi iJ Se-

gretario agli Esteri V rhovec 
o il responsabile del Presi
dium, Minic, si stanno muo
vendo con vivacità Sul fron
te del non-allineamento Bel
grado è riuscita con un com
promesso che premia gli in
diani ad evitare che la pros
sima conferenza dei Ministri 
degli Esteri si svolgesse al
i' Avana. Si terrà in gennaio 
(anziché subito come avreb
bero voluto a Belgrado) ma 
a Nuova Delhi invece che a 
Cuba. Si tratta di insistere 
per impedire che la tesi ca
strista, che vuole i non-al
lineati alleati naturali del 
socialismo reale, abbia il so
pravvento. E ciò soprattut
to dopo gli avvenimenti in 
Afghanistan. 

Del resto a questo pro
posito la posizione sovietica 
ed americana hanno sublto 
un'importante evoluzione. I 
sovietici ritengono il non-al
lineamento una forza essen
ziale per la lotta all'imperia
lismo, mentre Carter ha det
to proprio a Belj!rado che i 
valori del non-allineamento 
sono di importanza fonda
mentale per lo svilupp0 del
la pace nel mondo. Un di
rigente jugoslavo mi diceva 
una frase significativa, che 
vale per tutti: Timeo Da
naos et dona ferentes 

A Belgrado si è attoniti 
di fronte allo scoppio di 
amore da parte di Mosca e 
di Washington. La visita di 
Carter è da tutti considera
ta come molto positiva ed 
incoraggiante soprattutto al
la luce delle promesse fatte 
in tema di assistenza finan
ziaria. A Mosca ci si ralle
gra di aver messo a punto 
tutta la lista di richieste ju
goslave anche in materia mi
litare e, viene fatto notare, 
si è assistito recentemente 
a frequenti incontri jugo
bulgari che fanno presagire 

un miglioramento anche sul 
tema perennemente contro
verso della Macedonia. L'ar
rivo di Carter a Belgrado 
aveva smorzato gli idilli di 
Mosca ma subito si è ripa
rato organizzando la visita 
dell'anziano ma autorevole 
Kuznetzov che ha girato la 
Jugoslavia in lungo e largo 
per una settimana. 

Ad uno scenario econo
mico negativo ne corrispon
de quindi uno politico mol
to vitale ed in movimento. 
Se è vero che l'interesse 
delle grandi potenze verso 
la Jugoslavia contiene in sé 
il sospetto di disegni che 
difficilmente possono coinci
dere con quelli che i popo
li e le nazionalità hanno 
scelto di darsi in questi qua
ranta anni, è altresl vero 
che la Jugoslavia ha bisogno 
della combinata attenzione 
delle varie parti. E ciò non 
perché per il suo non-alli
neamento essa deve essere 
anche equidistante. 

In realtà Belgrado deside
ra una politica di attenta 
benevolenza e cooperazione 
di tutti. Ma non vuole l'ac
cordo fra le superpotenze 
perché è da lì che scatta il 
meccanismo dell'egemonia a 
scapito dei non-aJlineati. E 
se questo vale per ogni scac
chiere geografico a maggior 
ragione deve valere per l'Eu
ropa ed i Balcani. La recen
tissima visita a Belgrado del 
Ministro albanese del Com
mercio Estero è un altro se
gno di come i tempi vadano 
cambiando, con gradualità, 
anche in quel delicato Pae
se vicino. E' un'altra prova 
dello spirito pragmatico che 
da sempre anima la politica 
jugoslava e del realismo con 
cui va muovendosi la diri· 
genza collegiale. 

G. M. 

L'A1trolab10 quindicinale · n 18 · 3 agosto 1980 



avvenimenti dal 1 al 15 luglio 1980 

1 

- Compatto sciopero di tutta l'industria. Polemica di 
Benvenuto, fischiato e contestato a Milano: sono sta
to attaccato, dichiara, " da militanti comunisti '" 
- Le sinistre Psi e Dc reagiscono al pacchetto eco
nomico del governo: • non si può andare allo scontro 
con i sindacati •. 
- Accuse di Gianni Agnelli ai giornalisti del gruppo 
Rizzoli: manovre ribassiste contro la Fiat. 

2 

- Decisa la stangata d'estate: Cossiga non tocca la 
scala mobile ma impone una tassa dello 0,50% sui sa
lari (700 miliardi annui di incasso per lo Stato). Du
ra protesta del Pci e de!la base operaia. 
- Polemica nel Psi. Uomini vicini a Craxi attaccano 
Signorile e chiedono un "definitivo chiarimento•. 

3 
- Un "contropiano economico• del Pci verrà pre
sentato con una mozione alle Camere. Chiaromonte: 
il tripartito ha scelto cinicamente di non far nulla. 
- Progetto del Ministro della Sanità Aniasi: non è 
reato fumare la marijuna. 

4 
- I gruppi politici del Senato, ad eccezione del Msi, 
sostengono che J'Itavia è un pericolo e deve essere 
sciolta. 
- Nello stadio di San Paulo del Brasile 150.000 operai 
gridano al Papa: Libertà! 
- Aperto in Calabria dalla delegazione parlamentare 
del Pci il dossier sulla mafia. 

5 
- Sulle misure governative dibattito a Pesaro alla 
presenza di Berlinguer. Secondo il segretario comu
nista • i sindacati rischiano le proteste dci lavoratori •. 
- Manifestazione di autonomi a Cosenza. Attacchi di 
Piperno a magistrati, giornalisti e comunisti. 

6 

- Bisaglia insiste: bisogna rivedere la scala mobile. 
- Aumenti delle tariffe dei servizi pubblici. Anche il 
biglietto aereo costerà il 15% in più. 

7 
- Iniziato a Bonn il vertice Giscard-Schmidt: • diamo 
all'Europa il peso che le spetta•. 
- Pertini appoggia le richieste dei giudici. Rognoni 
e Morlino assicurano al CSM il potenziamento dei ser
vizi giudiziari. 

8 

- Craxi a Milano: unità col Pci purché diventi • la
burista •. Appassionate assemblee nelle fabbriche pro-
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mosse dal sindacato: critiche generali ai provvedimen
ti del governo. 
- Chiuso il processo ai brigatisti di Napoli che ave
vano assassinato il dc Amato. I 4 killer condannati 
all'ergastolo. 

9 
- Respinta alla Camera per 36 voti la richiesta del
le opposizioni di discutere subito i problemi della Giu
stizia. La mo1'one comunista chiedeva anche le im
mediate dimissioni del ministro Morlino. 
- Come nello Zaire, a Forta!eza (Brasile) si conclude 
in tragedia la visita del Papa: sei morti e 120 feriti. 

10 

- Chiaromonte in Parlamento: lotta a fondo per mo
dificare i decreti e bloccare quello sullo 0,50%. 
- Golpe sventato in I ran. Bani Sadr annuncia dure 
rappresaglie contro i congiurati che volevano bom
bardare la residenza di Khomeini. 

11 

- C. N. democristiano. Commento della Repubblica 
alla relazione del segretario: Piccoli punta tutto sui 
socialisti ma non vuole che crescano troppo. 
- Uccisa da un vigile urbano a colpi cli pistola a 
Trastevere dopo un difficile inseguimento una ragaz
za alla guida di una • 500 •. Enorme impressione a 
Roma. 

12 

- Conferenza stampa di Lama. Carniti e Benvenuto; 
riaperto il confronto col governo sull'economia men
tre il Pci ribadisce l'opposizione al decreto sullo O.SO%. 
- Soadolini: vo1Zliamo mantenere il dialogo col Pci, 
perché alcuni problemi istituzionali impongono "con
cordanze più larghe • della maggioranza tripartita. 

13 

- A Capri, scrive il Cnrriere della Sera, non si oar!a 
di 0.50%: trecento yacht in coda nel porto dell'isola. 
- Battaglie tra giovani e polizia per le vie di Zurigo: 
140 arresti. 

14 
- Protesta per la gravissima crisi della stampa: scio
pero generale dei quotidiani. 

15 

- Incontro di 5 ore Pci-sindacati sui decreti. Accor
do sugli indiri1.zi generali economici, disaccordo sul
lo 0,50%. 
- Commutato l'ergastolo al nazista Reder dal Tribu
nale di Bari. Dopo Kappler è un'altra beffa scrive 
l'Unittl. ' 
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I fogli 
dell'interventismo 
democratico 

La stampa del combattentismo 
(1918-1925), Cappelli, 1980, 
pp. 291 

E' vero che la seconda guer
ra mondiale ha sotterrato nel· 
la memoria la prima: viva sol· 
tanto nei cuori dei vecchi e 
pochi superstiti. Le generazio
ni giovani ne sanno poco e 
desidereranno saperne qualco
sa? Eppure non manca una 
produzione pubblicistica nume
rosa di ispirazione diversissi
ma e apparsa lungo un arco 
di tempo più che clnquanten· 
nale, per non parlare dei la
vori a livello storiografico ap
parsi nel secondo dopoguerra. 
Ma chi dei problemi del tem
po che viviamo voglia cono
scere le profonde ragioni, 
deve rlsallre indietro nel tem· 
po oltre la seconda guerra 
mondiale, oltre il fascismo e 
per forza alla • Grande guer· 
ra • come fu chiamata. Lì tro· 
verà allo scoperto le radici 
sanguinose delle lacerazioni 
successive. 

Giovanni Sabbatucci, uno 
specialista del combattentismo 
del primo dopoguerra, ha da
to vita ad un agile volume an
tologico sulla stampa del com
battentismo. Il quale precisa 
quel che va inteso per stam
pa combattentistica e cioè 
quanto apparve • dalle riviste 
di alto Impegno culturale, an
cora l'esempio più significati
vo è quello di Volontà, fino al 
bollettini delle sezioni e del· 
le federazioni dell'ANC: fogli 
dalle periodicità Irregolari e 
dal livello spesso scadente •. 
Un volume che offre più di 
un motivo di riflessione. La 
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prima: cosa rappresentò il 
combattentismo per molti in
tellettuali: • una sorta di cro
cevia - dice nell'Introduzione 
Sabbatucci - cui si arriva da 
strade diverse e da cui ci sì 
allontana in diverse direzioni • . 
Una lettura del pari importante 
per comprendere i nodi del 
combattentismo democratico è 
rappresentata dal volume di 
Ello D'Auria • Liberalismo e 
Democrazia e l'esperienza po
litica di Giovanni Amandola •. 
Ed. Meridionali Riuniti, Catan
zaro, 1979. Poi, per chi scrive 
adesso, Il ricordo personale di 
conoscenza e di frequentazio· 
ne con l'inevitabile rimpianto. 
Li passo quasi in rasseqna 
scorrendo questi due volumi 
poiché la lettura vuole esse· 
re anche il saluto ad una ae
nerazione tutta o quasi tutta 
scomparsa. Una generazione 
che apparve nel corso della 
prima guerra mondiale e alla 
fine di essa, avendola pagata 
generosamente di persona. Gli 
uomini cui alludo rappresenta
vano bene lo spirito italiano 
che non conosceva ancora le 
lacerazioni dilanianti e aveva· 
no una considerazione quasi 
religiosa del non lontano Ai· 
sorgimento. Basterà qualche 
nome: Ferruccio Parri, Ernesto 
Rossi, Riccardo Bauer, Achll· 
le Battaglia, Vincenzo Torraca. 
Giovanni Mira. Emilio Lussu. 
Piero Calamandrel. Francesco 
Fancello, Adolfo Omodeo, Gui
do De Ruqgiero. Mario Zino. 
Bellìenl, Mario Ferrara; certo 
ve ne sono altri ma l nomi di 
coloro che fecero esperienze 
di lotta antifascista, in carce
re o nell'esilio, al momento 
sfuggono. Chi rimase • stra· 
niero • In patria si appartò di
gnitosamente studiando e scri
vendo opere che erano desti
nate a durare. Altri ceppi ma 
pur essi della stessa genera
zione, accumunatl tutti da una 
cultura Intensa nel senso in
tegrale di civiltà dell'uomo. 
Qualcuno più cauto altri più 
audaci ma tutti autenticamen
te liberali, senza restrizioni o 
ampliamenti, Idealisti e prag
matici al tempa stesso, li ri
troveremo Iscritti o simpatiz
zanti al Partito d'Azione. Si 
potrà discutere a fondo sul più 
generoso e illuso oppure scom
binato partito politico italiano, 
ma il filone combattentistico, 

assai valoroso anche nella Re
sistenza e parte non seconda
ria del movimento d'azione po
litica in questione, deve es
sere indagato più a fondo per 
quanto riguarda gli anni più 
recenti fino agli inizi degli an
ni cinquanta. Si saprà allora 
che questa generazione ha 
rappresentato - come io cre
do - non solo la linea più 
avanzata del liberalismo Italia· 
no e moderno. ma anche una 

mirabile probità e testimonia
to parole di speranza che con
forterebbero ancora oggi. 

Le generazioni successive 
dimostreranno li significato e 
l'insegnamento di questa ge
nerazione e se stano stati con
sci e armati da aiutare, per 
altre vie e con altri strumen
ti, questi tempi atroci e cari
chi di dubbio. 

L. Mercurl 

Don Cali 
chiude il premio Villa 

• Dopo un quarto di secolo. il Premio Villa San Giovanni 
sorto nel 1956, chiude: lo ha annunciato. ribadito e con
fermato il suo mecenate Giovanni Cali, l'imprenditore ca
labro-milanese, il • piccolo grande uomo • della punta del
lo Stivale. Naturalmente ha voluto chiudere in grande un 
premio di cultura che ha avuto l'ambizione di fare da tra
ghetto, come la città che l'ospita. fra il meridione e l'Ita
lia. Un premio che aveva una sua larga autonomia come 
attestano gli ultimi assegnati in questa edizione a Fran
cesco Arcà per il suo • Mafia. potere, malgoverno • ; a 
Mario di Gianfrancesco per un saggio sul trasporti, l'unifi
cazione dei mercati dall'unità d'Italia e la crisi del Mez
zogiorno; e al magistrato Giovanni Tranfo autore di • Bor
boni, baroni, terroni • . Gli altri premi sono andati: per la 
narrativa al tisiologo Michele Anzalone per li romanzo 
• Favola e Castroforte • : per l'opera prima al giornalista 
Nino Piccione che ha tracciato un affresco sociale nella 
sua • Isola •, la Sicilla; per la poesia premiato un altro, 
e alto, magistrato: Corrado Calabrò con •Vuoto d'aria • . 
li primo premio di pittura è andato a Romano Notari per 
• Amore solare •, un bel ouadro che si affianca al 24 pre
cedenti. da Levi a Pirandello. Questi I premi scelti, in au
tonomia. dalle giurie. 

Ma don Cali, da buon • cummenda • milanese. non ha 
voluto dimenticare la scienza applicata con premi tutti 
meritatissimi in verità: ad Harry labor per I suol • sta
gni solari • fonte di nuova energia; alla SAIPEM del grup
po ENI per il gasdotto che dall'Algeria, alla Tunisia, pas
sando per lo stretto di Messina, fino a Bologna porterà 
un fiume continuo di metano. Segnalato, inoltre, li pro
getto per un Centro di Ricerche di Energia Rinnovabile 
fsole) dell'architetto Maurizio Bonlfatl da destinare al
l'università di Catanzaro. Una premiazione molto dignito
sa, con pochissime concessioni. La tradizionale targa d'oro, 
questa si esclusiva di don Cali, è andata quest'anno al neo 
ministro per li Mezzogiorno, on. Nicola Caprla un messi
nese di Calabria. Infine, a malincuore perché proprio ul
timo premio, le çiiurie riunite hanno consegnato al loro 
mecenate Giovanni Cali una targa speciale per li 25°. 

Una lapide sul premio? Sì e no: si dice che il • oic
colo grande uomo • di Villa San Giovanni chiuso li Pre
mio abbia in mente qualcosa di più grosso. Una fonda
zione? 

I. Avelllno 
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