
Go remo 

Ricomincia 
il ballo sulla corda 

e Più presto di guanto fosse Jegit· 
timo prevedere, il governo Craxi ha 
,1vuto il suo primo incidente parla· 
mentare. La materia della contesa (con 
dono edilizio) era di quelle che non 
meritano nemmeno un briciolo di in
dulgenza, la forma (decreto-legge) ri
peteva il solito tenrncivo di prevari· 
razione dell'esecutivo sul Parlamento. 
C'è da compiacersi che il campo sia 
stato sgombrato d:t .un così m~leodo: 
rante relitto. E :;periamo non s1 tenti 
di recuperarlo in uno dci tanti modi 
che la fervida fantasia di alcuni no
rtri giuristi è capace di escogitare. 

L'incidente parlamentare ha solle
vato il solito polverone di contesta· 
zioni. Condanna morale dei franchi 
tiratori e delle imboscate parlamenta· 
ri richiamo sdegnato alla necessità di 
abolire il voto segreto, polemica con 
le procedure parlamentari e con il Par
lamento nel suo complesso, colpevole 
di continuare a considerarsi la fonte 
del potere legislativo : d~lla sovr~ni: 
tà nazionale. Stavolta 1 pm arrabbtatJ 
sono stati (et pour cause) i compagni 
socialisti, in particolare Martelli. 

In realtà su questo terreno, 4uel
lo dell'iter delle proposte di politica 
economica del governo, il Parlamento 
aveva deciso proprio in queste setti
mane una nuova serie di norme isti· 
turive (alla Camera) della sessione di 
bilancio anche sulla base di una pre
cisa proposta che (.ti Senato) la Sini
stra indipendente aveva presentato ben 
due anni fa. Che l'opposizione si sia 
autovincolata a portare fino al voto 
finale, entro dicembre, i documenti 
fondamentali della politica economica 
del governo è fatto nuovo e signi.fica
tivo che dà la misura del senso d1 re
sponsabilità e della capacità. del .Par
lamento di fare fronte alla suuaz1one. 

Che poi, in questo quadro, il go
verno si dimostri incapace di predi
sporre provvedimenti che nell'opinio· 
ne pubblica, nella stampa, tra gli e
sperti della materia e <li conseguenza 
in Parlamento siano capaci di riscuo
tere consensi coniugando in giusta mi
sura le esigenze di giustizia e d i ri-
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!?ore, è questione che nguJr<la non il 
Parlamento, ma, appunto, il governo; 
come è questione che riguarda la mag· 
gioranza la capacità o meno di evi
tare le risse, le imboscate, le laceran 
ti polemiche interne. E' anche certo 
che si potrà discutere di limitare nel 
1egolamento della Camera il ricorso 
al voto segreto ma non fino ,11 pun· 
to di impedirne l'uso sulla questione 
di costituzionalità de::i decreti legge e 
mai al di là dell'attuale regolamento 
del Senato, per il quale basta la ri· 
chiesta di 20 senatori perché scatti ine· 
vitabilmente il meccanismo che prescri
ve la segretezza del voto. 

Pare a me che - al di là di tut
to questo - l'incidente dd 14 otto· 
bre meriti ben altra valutazione e sug
rerisca ben più significative conside
razioni, sul piano politico in primo 
luogo. 

Diciamo subito che siamo alle so· 
lite. Come due anni fa, come cinque 
anni fa, come con Cossiga, con For
lani, con Spadolini, così con Craxi 
la maggioranza quadri·pentapartita si di
mostra incapace di far fronte ai suoi 
stessi impegni. Rissosa, scomposta, lace
rata si avvia a ripetere col governo 
Craxi il solito jeu de massacre che 
da ormai una decina d'anni sembra es
sere lo sport preferito della nostra 
classe di governo. 

In realtà le cause di questo males
sere vanno ricercate certamente in una 
~erie di provvedimenti sciagurati (con
dono edilizio per Craxi, movimentazio
ne dei prodotti petroliferi per Spa· 
dolini) o in episodi sconvolgenti (que
stione Donat Cattin per Cossign, que
ttione P2 per Forlani), ma anche e 
~oprattutto nella conflittualità perma
nente instauratasi all'interno del pen
tapartito. Diciamolo brutalmente: la 
Dc non può tollerare che la presenza di 
Craxi a Palazzo Chigi possa significare 
che « l'effetto presidente » avvantaggi 
i socialisti (come già i repubblicani) di 
5-6 punti percentuali alle pros
sime elezioni e che cosl si profili il de
clino ineluttabile dello Scudo Crociato; 
così come i socialisti non possono pen-

:.are di tornare ad una collaboraz1one 
subalterna con la DC pena il loro uhe 
riore scadimento politico ed eleuorale. 
TI tutto è complicato dalle rivalità ri 
correnti tra il gruppo dci laici e la Dc 
e dalla concorrenza tra gli stessi par
titi del gruppo laico dove il Pri non 
intende rinunciare ad un suo specifi
co ruolo. 

La inst.1hilità, la fragilità dei nostri 
soverni non è dunque casuale, non è 
motivata da imboscate parlamentari o 
dalle norme sul voto segreto presen
ti nel regolamento della Carnera: tro· 
va le sue radici nello scontro in atto 
nella maggioranza e nella precarietà 
dei suoi equilibri interni. 

Vediamo invece se - seguendo ma
~ari qualche :.uggestione del vecchio 
Marx - non sia possibile dare qual 
che ragione più approfondita della si
tuazione, al di là dello sch.:rmo delle 
polemiche e delle rivalità dei partiti, 
una spiegazione pit1 vicina alle ragioni 
strutturali e di classe. 

Pare a mc che con la crisi pcll oli. 
fora e l'inconvenihilità del dollaro 
che hanno aperto, negli anni settan
ta, la fase depressiva dell'economia 
mondiale e in particolare di quella dei 
pac:.i occidentali, siano venute a man
care, soprattutto in Italia, le ragioni 
che hanno reso possibile col centri
smo prima e col centrosinistra poi la 
creazione di un blocco egemonico at
torno alla Dc capace di utilizzare i 
margini allora disponibili per una re
distribuzione di risorse in grado di 
1ealizzare i consensi necessari a gover
nare nella democrazia il paese. Non 
c'è dubbio che la sinistra dc ha a..,; u
to in tu no questo un ruolo rilevante che 
ha sah·ato l'egemonia dc mentre i par
titi cattolici declinavano fuori d'Italia. 

Conosciamo tutti le peculiarità del 
ca~o italiano: gli sprechi. la corruzio
ne, il clientelismo sfacciato, il pressap· 
pochismo, la dilapidazione di tanti pa· 
trimoni culturali, l'inquinamento della 
giustizia, gli scandali, la mafia, la ca
morra, il terrorismo e soprattutto le 
ingiusrizie che ciò ha comp<'ft,110 
Direi però che - malgrado quc:sLO cJ -



.inche in forLa di rntto questo - una 
stagione si sta chiudendo. Oggi non ci 
sono più margini di benessere da di
stribuire. La sinistra dc, nei suoi uo
mini pit1 coraggiosi, lo ha avvertito. 
In rt:altà siamo all'osso. Ci sono 
~olo sacrifici da fare e la loro distri
buzione ~· assai difficile perché non è 
possibile Loccare i beati posridentes, 
quelli che « se la godono » ed è ri
schioso toccare quelli che già soppor
tano carichi molto pesanti. Il sistema 
fiscale è stato demolito proprio per
ché non potesse sl•n·irt: per distribuire 
meno ingiustamente i carichi; i disoc
cupati restano abbandonati a se stessi. 

Il fatto vero è che la vecchia clas
~e, che, variegata tra privato e pub
blico, faceva perno sulla Dc, non è più 
in grado di esercitare la sua egemo
nia. Siamo in una fase di transizione. 
L'augurio che 5i può fare è che la de
mocrazia italiana sia in grado, senza 
venire meno ai suoi princìpi parla
mentari (evitando, \'oglio dire, ogni 
sviluppo ;\uroritariol di trovare una 
via d'uscita. 

A ben vedere il Parlamento dcl 26 
giugno rispecchia abbastanza fedel
mente questa situazione di transizio
ne. Nel suo seno sono possibili al
meno due o tre soluzioni alternative 
al pentapartito che è la formula più 
venire meno ai suoi princìpi fonda
mentali di trovare una via d'uscita. 

Numericameme sono possibili go
verni assai diversi: dal governo delle 
sinistre, ad un ministero di laici e so
cialisti con appoggio esterno del Pci, 
coi ruoli significativi che in un con
testo dcl genere possono avere i grup
pi della Sinistra indipendente: fino a 
~'O\'erni di tregua o di transizione an
che in vista di quel che può proporre 
la commissione bicamerale per i ritoc-
1.:hi alla Costituzione. 

Il problema vero è quello di dare 
consistenza politica alle ipotesi nume
: icamente possibili nel Parlamento 
della nona legislatura. Bisogna che 
tutti cominciamo a convincerci che la 
tormula del pentaparrico non è un ta· 
hù. che anzi è al di là di essn che sta 
il futuro della nostra democrazia. 

A meno di non voler pensare a nuo
ve elezioni anticipate che potrebbero 
'egnare un ulteriore degrado dcl li-.,el
lo di vitalità della nostra democrazia, 
(.• attorno a queste nuove ipotesi che 
hisogna cominciare a lavorare. 

L. A. 
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La manifestazione 
dei • borgatari ·· al Pantheon 

Legislazione 
di biluncio 

Travolti 
da un malinconico destino 

di Ercole Bonacina 

e Li manovr.1 govcnutiv.1 
di rientro di 4ì mila miliar
di dcl fabbisogno statale per 
il 1984 era così impostata: 
le entrate tributarie doveva
no dare 9. I 00 miliardi di 
maggior gettito; a questi era
no da aggiungere 3.300 mi
liardi derivanti dall'aumento 
dcli 'imposta sostitutiva sugli 
interessi bancari; altri 8.250 
miliardi dovevano venire dal 
condono dell'abusivismo edi
lizio e da altre misure mino
ri di nuova istituzione; le 
entrare extratributarie, poi, 
dovevano assicurare un mag
gior gettito di 450 miliardi 
per effetto dell'aumento dci 
contribmi di malattia dei 
lavoratori autonomi. Tutto 
sommato, dal lato delle cn 
truce si sarebbero dovuti re
gistrare 21 mila miliardi di 
maggiori incassi, di cui 14 
mila derivanti da nuovi ce
spiti e inasprimenti e 7 mi
la invece dalla conferma di 
inasprimenti introdotti nel 
1983. 

Ai 21 mila miliardi di 
maggiori entrare si doveva
no aggiungere. secondo la 
proposta a\·anzata dal gover
no, 14 mila miliardi di mi
nori spese prenotate rispet
tivamente a carico del sistc· 
ma pre\'idenzi.1le (4.6 70 mi
liardi), sanitario (5 mila mi
liardi), di alcuni ministeri 
(2.700 miliardi) e degli in
vestimenti direttamente fi. 
nanziati dal Tesoro (2 mila 
miliardi). 

E così si arrivava a 35 mi
hi miliardi: i restanti 12 mi
la dovevano venire per la 
metà dai rientri di fondi dc-

ti.:nuti dà enti presso banch~ 
e per l'altra metà da minori 
interessi sul debito pubblico, 
considerati probabili nel!' 
ipotesi che, nella media d' 
anno, il tasso d'inflazione del 
l 984 si fosse ridotto al I O 
per cento. 

A pochi giorni dall'inizio 
della navigazione parlamen
tare (scriviamo all'indomani 
della bocciatura del decreto 
sull'abusivismo edilizio), que
sta manovra è già fallita. E 
non solo perché i 7-8 mila 
miliardi attesi dal condono 
sono diventati molto proble
matici nel tempo e nel quan
to; ma anche perché le o
biezioni alle economie pro 
poste per previdenza e sani
tà sono diventate quasi in
superabili, provenendo in 
parte dalla stessa Democra
zia cristiana. A tutto ciò è 
da aggiungere la forre ridu 
zione dci rientri di fondi nel
la Tesoreria unica stat<\le 
dcri\•antc dalla dichiarata 
incosticuzionalita dei limiti 
imposti ai prelievi regionali; 
ed è anche da àggiungcre la 
grande aleatorietà della pre
ventivina minore spesa per 
interessi per il suo legame 
con ]'ancor pit1 aleatoria di
scesa dc.ll'inflazione al 1 O 
per cento e per l'effetto sicu
ramente non riduttivo dei 
tassi, prodotto dalle incaute 
dichiarazioni sulla tassazione 
dei BOT e dei CCT. 

Proprio mentre si palesa· 
va questo malinconico desti
no della manovra governati· 
va, intervenivano due fatti 
relativamente nuovi, tra lo
ro intimamente legati: il pri· 
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mo è stato la dichiarnzione 
resa dal ministro del Tesoro 
Goria dinanzi al Senato che 
la politica dei redditi perse
guita dal governo per pie
gare l'inflazione comporterà 
non solo il contenimento dei 
redditi monetari da lavoro 
dipendente entro un limite 
d'aumento del 10 per cento, 
ma anche una « iniziale per
dita di potere d'acquisto rea
le » il che voleva dire che a 
parere del ministro del Te
soro, la scala mobile si deve 
ritoccare per attenuarne la 
sensibilità all'aumento dei 
prezzi ancor più di quanto 
abbia fatto l'accordo dcl 22 
gennaio. Questa posizione è 
stata poi puntualmente con· 
fermata dalla Direzione dc 
del 12 ottobre e, in partico
lare, dal responsabile econo· 
mico democristiano, Rubbi. 
Il secondo fatto relativa· 
mente nuovo è stato la du
plice iniziativa della Confin
dustria di proporre ai sinda
cati di ridiscutere interamen· 
te l'accordo del 22 gennaio 
e, frattanto, di negare il 
computo dei decimali nella 
corresponsione della nuova 
quota di indennità di con
tingenza spettante dal pros
simo I" novembre. Gorìa, 
Dc e Confindustria si muo· 
vono dunque sulla base del
la tesi sempre più manifesta 
che la vera condizione per 
una seria lotta all'inflazione 
è la drastica riclu;:ione della 
domanda. da realizzarsi con 
i tre classici strumenti della 
stretta monetaria, salariale 
e di bilancio: sono gli stes
si strumenti con i quali Rea
gan e la Thatcher hanno pie
gato l'inflazione nei loro pae
si, al salatissimo prezzo di 
una crescente disoccupazione. 

Fin qui, è tutto elemen
tare: di nostro non abbiamo 
messo una virgola Gli atri 
e i discorsi stanno lì a docu
mentare che le cose stanno 
in questi esatti termini. Ma 
quel che non è elementare è 
la risposta all'interrogativo 
di come partiti dell'area 

socialista intendano reagire 
J questo vero e proprio as
sedio che si sta stringendo 
intorno alla politica econo
mica del governo e quindi 
intorno ad essi. Pur sempli
ficando le cose interne alla 
maggioranza, che in materia 
sono molto complicate, il se
gretario del Psdi Pietro Lon
go ha fatto un tentativo ma
gari maldestro di forzare I' 
assedio proponendo la patri
moniale, sia pure fra un 
triennio. Ma quel che preoc
cupa è che, finora, dall'inter
no del Psi non si sia levata 
una sola voce per sottolinea
re la delicatezza della si tua-
1.ione politica nella quale la 
Dc sta tentando di stringere 
i socialisti Certo, a determi
nare questo silenzio concor
re molto la circostanza che 
il Psi è il partito del presi
dente del consiglio: ciò ren
de comprensibile la passi\'i
tà ma non la giustifica. Al 
punto al quale sono giunte 
le cose, il problema non è 
più quello di difendere la 
manovra dei 47 mila miliar
di nella sua interezza né l'al
tro di trovare un mezzo per 
incantenare la maggioranz:i 
all'approvazione della mano
vra: il problema vero è l'al
tro, di -come vincere il con
flitto fra le linee di politi
ca economica socialista e de
mocristiana che, in qualche 
modo attenuato nella formu
lazione del programma go
vernativo, fatalmente è e
sploso nel momento del pas
saggio alla fase esecutiva e 
si dimostra oggetcivamente 
insuperabile. 

Siamo dunque o dovrem
mo già essere alla pre-crisi 
di go,·erno? Non sta a noi 
rispondere, né attualmente è 
quest:l la questione centrale 
della sinistra: la questione 
centrale è invece che il Psi 
non perda assolutamente 
nulla della sua identità, in 
un passaggio difficile per l' 
economia ma anche per la 
democrazia. 
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Al centro, Longo 

Legislazione di bilancio 

La politica 
del tiro a segno 

di Antonio Chizzoniti 

e Ancora unJ v01ta :.1amo, 
dunque, alle prese con il bal
letto dei miliardi, anzi delle 
migliaia di miliardi, che esco
no e rientrano dalle pieghe 
delle previsioni di bilancio 
dopo che una maggioranza, 
che pure si proclama com
pattamente leale nei con
fronti del governo, cede in 
Parlamento al momento del 
voto. Dice, su « Mondope
raio )), Giuliano Amato, au
torevole consigliere del Pre
sidente del Consiglio, che a 
Palazzo Chigi si possono sfor
nare i migliori provvedimen
ti del mondo, ma che poi 
« non sappiamo mai come 
andrà a finire in Parlamen
to » Considerazione quasi 
profetica visto che è stata 
fatta qualche giorno prima 
della caduta del decreto sul 
condono edilizio alla Came
ra, ma che comunque pone 
un problema su cui ancora 
una volta vale la pena di me
ditare. Il punto cioè che ri-

guarda il come mai ciò av
venga ed il perché ciò possa 
avvenire. 

Il decreto sul condono edi
lizio sfiorava certamente il 
codice della moralità pubbli
ca e si prestava, anche strut· 
turalmente, a critiche di non 
poco conto. Ma non è in un 
dibattito sul merito che esso 
è caduto. Ha ragione chi ri
corda che solo il liberale 
Biondi, ministro per l'ecolo
gia, vi si oppose in Consi
glio dei ministri e che nes· 
sun capogruppo della mag
gioranza sollevò problemi 
nella colazione di Villa Ma
dama offerta dal Presidente 
del Consiglio a soltanto po
che ore dal voto. Ora, sorvo
lando sulle considerazioni 
scaramantiche che ormai si 
fanno su Villa Madama (un 
analogo infortunio capitò nel-
1 'aczosto dell'anno scorso al
l'allora Presidente del Con· 
siglio Giovanni Spadolini). 
non si può non pren<lcrc :lt -
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L'ASTROLABIO ATTUALITA' 

co ..:he tutti c cin4uc i par
ti ti di governo avevano, vo
lenti o nolenti, confermato il 
loro appoggio al provvedi
mento. E che quindi, al lu
me di una logica politica che 
non sembra però essere quel
la italiana, il condono non 
avrebbe avuto nulla da te
mere nel suo iter parlamen
tare. 

Ma, appunto, c'è una « lo
gica italiana ». Il significato 
politico di ciò che è accadu
to alla Camera non è messo 
in discussione da nessuno, 
confermato, semmai, come è 
stato, dall'esiguo margine di 
vantaggio che il governo h1:1 
potuto assicurarsi nella suc
cessiva votazione per il de
creto sulla sanità e la pre
videnza. 

Con un forte anticipo sul 
previsto sembra così ripre
sentarsi la faida di interessi 
che ha avvelenato la scorsa 
legislatura e che ha portato 
alla sua traumatica interru
ziont:. 

Una faida che s1 chiama 
soprattutto Democrazia Cri
stiana. Il partito di maggio
ranza relativa dimostra an
cora una volta, così come av
venne con Spadolini, di non 
digerire la sua esclusione dal
la prima poltrona di Palazzo 
Chigi e adopera quindi con 
spregiudicatezza le sue armi 
di sempre, con l'occhio ma
r.ari rivolto, in questa occa
siont::, all'incontro cli Wa
-;hington tra Craxi e Reagan, 
e con un altro attento alle 
elezioni di fine novembre a 
Napoli. Reggio Calabria e nel 
Trt!ntino. 

Del resto, la prospettiva 
che si ddinea dai numerosi 
convegni delle varie compo
nt:nti democristiane sembra 
essere sostanzialmente quel
l<i Jella « revanche » o, per
lomeno, del superamento del
lo stato di necessità non con
fessato al quale attribuisco· 
no la presidenza dcl Consi
!,(lio socialista. Le ripetute of. 
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fensive del responsabile de
gli enti locali della DC sem
brano confermare questo 
quadro. Insieme all'affanno
so tentativo di riprendere 
quota nelle grandi città, do
ve più pesante è stata la 
sconfitta del 2 giugno, la DC 
si propone ovviamente di 
creare il maggiore imbarazzo 
possibile ai socialisti, miran
do probabilmente ad accen
tuare la pressione nel mese 
di novembre per giocare, se 
necessario, anche questa car
ta nei confronti del go
verno. 

Un gioco desolante sul 
quale non si sa fino a quan
do potrà reggere la cautela 
socialista. 

Ma, in fondo, anche la di
sputa sulla data del congres
so democristiano sembra 
muo,·ersi sulla falsariga di 
una prospettiva non proprio 
amichevole nei confronti del 
PSI. Si pensa che 1 fiori di 
primavera siano propizi a De 
l\fita, mentre le foglie secche 
d'autunno, con alle spalle i 
pericoli della consultazione 
europea, possono essergli esi
ziali. 

E' altrettanto vero però 
che la probabilità di aprire 
un congresso democristiano 
in presenza di un governo a 
guida socialista, autorevole 
cd efficace, non appare mol
to auspicabile per l'attuale 
segretario della DC, aggra
vando il peso politico delle 
conseguenze del voto del 26 
giugno. 

E' probabile quindi che si 
vada verso un autunno poli
ticamente caldo dal quale 
non ci si può aspettare altro 
che la riproposizione di pro
blemi, o falsi problemi, tat
tici, di reiterate ricerche di 
governabilità, di affannosi 
proclami sulla gravità della 
situazione italiana. 

Una prospettiva allarman
te la quale è però legata sem
pre a quella che possiamo 

chiamare la catti\'a co~cierva 
della nostra vita politica. An
cora una volta viene alla lu
ce la conferma di alcuni da· 
ti di fatto, che lungi dalJ'cs
sere frutto di utopia o di 
astratte divagazioni teoriche, 
sono, appunto, elementi con
creti ancorati ad una realtà 
in movimento che, a sua vol
ta, per essere tale, non con
cede improvvisa;doni o mi
sconoscimenti. 

Il primo punto che rrova 
conferma è la scarsa pratica
bilità di coalizioni rappre
sentanti interessi diversi co
me strumenti per governare 
il Paese. Il problema si ag
grava allorché gli interessi 
sono spesso non solo diver
si, ma anche contrapposti. E' 
il ripresentarsi della ormai 
famosa « anomalia » italiana, 
la quale, per essere così te· 
nace e per voler sopravvivere 
ad ogni costo, divora non so
lo le risorse e le potenzialità 
del Paese, ma, in maniera 
sempre più preoccupante, im
patta le migliori energie ren
dendole asfittiche, caduche, 
marginali. E' un po' come il 
cane che si mangia la coda, 
ma in una casa dove sta crol
lando il retto. 

Da questo punto di vista 
le polemiche sul contingen
te valgono soltanto in virtù 
della necessità di fronteggia
re una crisi che rischia cli tra
volgerci tuni, e non sulle 
prospettive politiche. 

Che rimangono il vero ed 
autentico problema di fronte 
al quale si trova la società 
italiana. L'esperienza sociali
sta alla guida del governo 
potrà anche consentire di su
perare le insidie che già si 
profilano sulla strada dell' 
esecutivo, ma dimostra già 
di dover fare i conti con un 
limite che non è dato tanto 
dall'abilità, dall'efficienza o 
dalla capacità degli uomini, 
quanto dalle contraddizioni 
della formula pentapartitica. 

A. C. 

La Dc dopo 
il Convegno 

del/ 'area Zac 

eE se i! PSI, attraverso 
una comune e positiva azio
ne di governo si consolidas
se in una sua egemonia all' 
interno della coalizione e, in 
progressione, utilizzasse la 
sua forza per l'alternativa di 
sinistra? 

Virginio Rognoni, ~ikn 
.doso ministro dell'lnterm' 
dall'epoca dell'uccisione di 
Aldo Moro, quando succe
dette n..:lla carica al dimis
sionario Cossiga, ed ora au
torevole capogruppo dei de
putati DC, ha tradotto in 
parole piane, senz:t possibi
lità di alcun equivoco, quel
lo che oggi pensano e di
cono in centinaia di modi 
divei.;i tutti i democristia
ni con qualche responsabili
tà di partito, i] popolo degli 
iscritci e quello che per la 
DC vota. 

La platea scelta è stata 
quella del convegno che la 
sinistra del partito, il rag
gruppamento che i cronisti 
conoscono con il nome di 
«area Zac », ha tenuto a 
Chianciano ai primi di otto
bre, un mese dopo Fiuggi, 
quella « festa dell'Amicizia » 
che a molti osservatori è ap
parsa come il pranzo dei pa
renti sconsolati dopo il fu. 
nerale del «caro estinto». 

Una platea ricettiva al 
massimo, perché De Mita, il 
segretario della sconfitta del 
26 giugno, colui che ha a
perto la strada di palazzo 
Chigi a Craxi, è uno di lo
ro. 

Fu I'« area Zac », la coa
lizione delle companenti 
della sinistra che si richia
mavano ad Aldo Moro, alla 
« Base », alle frange minori 
di Bodrato e di Gullotti a 
volere un segretario forte, 
ritenuto in grado di con
trapporre grinta a grinta al 
capo del partito socialista, e 
sopratturro ritenuto in gra-
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Marini, Bodrato, Colombo 

La grande paura 
di Neri Paoloni 

do di concrnstare la marcia 
di Bettino Craxi, con una 
politica <li- movimento, con
flittuale nei confronti del 
PSI alleato necessario, ma 
da confinare in un ruolo se
condario, eventualmente an
che con un più spregiudica
to dialogo con il partito co
munista, rispetto a quanto 
avesse potuto la segreteria 
Piccoli, bloccata dalla linea 
del « preambolo » ma so
pratru tto dal rifiuto comu· 
nista. 

Il risultato della gestione 
De Mita è sotto gli occhi di 
rutti. Per mesi l' « area Zac » 
ha taciuto, preoccupata di 
non minare l'opera del se
gretario, ma ora ha dato fia
to ai suoi timori. E se es
si appaiono più evidenti in 
una componente che non ha 
mai nascosto di paventare 
più gli avventuristici blitz di 
via del Corso che la lenta, 
lunga marcia - o l'immo
bilità - di Botteghe Oscu
re, ciò non significa che ana· 
loghi timori atlra\•ersino tut· 
te le componenti della DC 
provocando uno stato d' 
animo di sgomento, di in· 
certezza, di rifiuto, di ribel
lione. La cui traduzione, sul 
piano politico, è ancora da 
verificare, ma che già sta 
dando fiato, nelle file dello 
scudo crociato, ad un peri
coloso spirito di rivincita. 

Pericoloso, ovviamente, per 
la stabilità dcl Governo che 
ha appena cominciato il cam
mmo. 

Emerge comunque, dal 
composito arcipelago demo
cristiano, una consapevolez
za, una constatazione comu
ne. cui ha dato consistenza 
di parola ancora una volta 
un esponente della sinistra 
democristiana, Guido Bodra
to: se la DC non sarà capa
ce di riprendere l'iniziativa 
si troverà prigioniera di una 
gabbia, chiusa tra Spadolini, 
che considera la DC in via 
d'estinzione per la perdita 
della capacità di rappresen
tare valori morali, e Craxi 
che marcia alla conquista del 
centro politico del Paese, 
cercando di spingere lo scu
do crociato nel ruolo di for
za conservatrice; entrambi 
infine convinti che stia giun
gendo il momento in cui sia 
possibile ridurre la DC a 
subalterna delle forze laiche 
e socialiste. 

Esatta o forzata quest'in
terpretazione, voluta o me
no la concorrenza dei socia· 
listi e dei laici all'antico mo
nopolio scudocrociato, il ri
sultato è che si è comincia
to a porre in dubbio il rap
porto con il PSI all'interno 
del governo Lo ha fatto lo 
stesso De Mita quando, an
cora a Chianciano, nel ten-
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rntivo di riproporsi come lea
der della componente, oltre· 
ché come segretario del par
tito, ha detto che «è neces
sario chiarire qual è il ruo
lo dell'attuale coalizione di 
governo, perché la DC non 
potrebbe accettare processi 
trasformistici che potrebbe
ro emarginarla ». 

E' la risposta all'interro
gativo di Rognoni. Una ri
sposta che sottintende un e
vidente timore del segreta
rio democristiano: che la po
litica di coinvolgimento dci 
socialisti nella gestione in 
prima persona di una linea 
programmatica di Governo, 
modellata su un disegno 
« moderato » di rigore eco
nomico non dia sufficiente
mente a tempo i frutti sot· 
to sotto sperati, quelli del 
ridimensionamento del Pre
sidente socialista al ruolo di 
esecutore, ma anzi apra nuo
vi spazi alle altre forze al 
centro dello schieramento po
litico, i repubblicani in pri
mo luogo, con la conseguen
za di dare nuovamente spes
sore, e alla fine consistenza 
elettorale, a quel « polo lai
co-socialista » che De Mita 
e la DC ritenevano esorciz
zato definitivamente. Un 
« polo » che potrebbe con
tendere con speranza di suc
cesso alla DC proprio tutta 
l'ala centrale conquistata 
dopo il '48, il che le permi
se <li governare praticamen
te indisturbata sino a po· 
chi anni fa. Una volta radi
cati al centro, i partiti laico
socialisti potn:bbero propor· 
si essi al « confronto » con 
il PCI con la capacità di in
terlocutori credibili per un' 
alternativa di Governo. 

La reazione della DC a 
quest'ipotesi è ancora incer
ta. La risposta di Chiancia
no è stata al momento, bal
bettante. Il tentativo di ria
prire un dialogo con il PCI, 
di riproporre la « questione 
comunista » respingendo la 
linea dell'alternativa così co
me è interpretaca da De Mi-

ta, è abortito per l'impossi
bilità della componente -
su questo apertamente divi
sa - di mettere in mora 
un segretario eletto anche 
da altre correnti e che oggi 
porta avanti una linea poli
tica diversa da quella pro
pria della sinistra, sostenu
ta apparentemente da una 
ben più ampia maggioranza, 
che in qualche modo com
prende anche (Bisaglia) l' 
area Forlani. La sinistra lo 
sa e per questo sia coloro 
che si sentono in qualche 
modo legati al segretario, sia 
coloro che ormai lo consi
derano lontano, respingono 
l'ipotesi di un congresso an
ticipato. 

Le altre componenti van
no ancora cercando una stra
tegia. C'è chi, come Fanfa
ni, ritiene che prima sia in
dispensabile affrontare e su
perare alcune prove eletto
rali, dando dimostrazione 
che il voto di giugno potreb
be essere stato un fatto in
cidentale, avvenuto in un 
momento in cui il partito 
non era ancora preparato al 
rinnovamento che De Mita 
andava proponendo e prati· 
cando. Ci sono coloro che, 
come Segni ed i sostenitori 
delle linee di politica econo
mica confindustriale, riten
gono necessario accentuare 
proprio il ruolo della DC co
me forza moderata, ::onser
vatricc del Paese avendo 
sempre più a modello la DC 
tedesca o il partito della si
gnora Thatcher. C'è chi, co
me Scotti o la componente 
di Forze Nuove, è preoccu
pato dell'abbandono, da par
te della DC, del suo ruolo 
pluralista, ossia populista. 

Il dibattito è aperto ed 
è già dibattito congressuale, 
ma sembra inevitabile che 
esso si riverberi sui rapporti 
tra i partiti, riaprendo il 
contenzioso tra la DC e i 

suoi alleati di governo, pri· 
mi fra tutti i socialisti, che 
di questo governo sono alla 
guida. • 
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Do\'e va il Psi/2 

La logica del potere e le spine della svolta 
di Elio Giovannini 

e Non siamo fra quelli che ritengono il Psi « perdu
to per l'alternativa» . Un partito non è certo determi
nato dalla sua storia e dalla sua tradi:t.ione ma dalle 
:;celte politiche reali. dalla natura del gruppo dirigente, 
dai suoi referenti sociali . A questa regola non sfugge 
il Psi : non si può ignorare la for..:a della critica popo
lare e di opinione ad una pratica di estesa occupazion: 
<lei potere sproporzionata alla stessa forza del parti · 
to· i conti non risolti con l'inquinamento della P2, 
la' complessitù e l'incertezza del radicame~t~ soci~le. 
Ma non si può dimenticare il \'alore poltuco-stonco 
del contenitore socialista, che al di là dei suoi conte
nuti rimane punto di riferimento insostituibile della 
•.inistra italiana. Come è già avvenuto nel passato, una 
11presa di questa passa anche per un nuovo uso del
le sue or~pnizzazioni storiche e perciò del partito so 
cialista. Questo del resto mi pare il fondamento della 
motivazione di quei militanti che hanno preferito al
la diaspora la prosecuzione della lotta politica nel Psi. 

E' con questa premessa che intendiamo discutere 
francamente il ragionamc·nto di Tamburrano. Due vie 
sarebbero aperte dalla presidenza del Consiglio Craxi: 
l'e,·oluzione \'erso una centralità socialista, competi· 
riva ed nl limite sostitutiva della Dc, e quella verso 
l'alternatìva Ma state attenti, avverte Tamburrano: 
spostare a sinistra i ceti intermedi che votano Dc, con
solidare l'alleanza con i partiti minori, crescere insom
ma al centro e a sinistra significa lavorare per ambe
due le ipotesi, mentre abbattere Craxi. significa di
struggere ogni speranza di sviluppo dell'alternativa. 
Una alternativa che a hc.:n guardare poi non c'è: la si
nistra è bloccata al -!OoO dal '46 e ne mancano le 
condizioni sia numeriche che politiche. Conclude in
fatti Tamburrano che «se qualcuno ha la pietra di 
paragone per definire cosa è oggi la sinistra si faccia 
avanti » . 

In questo ragionamento i termini della contraddi
zione fra ispirazione socialista e logica di potere, da 
cui deriva la corrente descrizione di un Craxi condi
zionato dalla Democrazia cristiana e costretto suo mal
grado a subire compromessi pesanti , sono tutti risolti . 
Ai comlinisti e alla sinistra non si chiede di condu rre 
dall 'opposizione una gllcrra di liberazione dei socialisti 
dall'egemonia Dc né di limitarne - magari con un 
sostegno indiretto - i guasti più pesanti. Si chiede 
più semplicemente di non ostacolare la difficile na
vigazione verso i sicuri lidi dell'autonomia internazio
nale del Paese e della soluzione dci suoi grandi pro
blemi economici, navigazione insidiata dalla guerri
glia parlamentare Dc e dalla possibile radicalizzazione 
comunista dello scontro sociale e della lotta per la 
pace. Abbiamo già visto eh~ Tamburr_ano non pa~la 
più di una sinistra che non s1 sa cosa sia: ora scopn a-

mo che non c'è più l'alternativa nlla Dc per l'ovvia 
ragione che di questa non c'è alcun bisogno. 

Non siamo proprio d'accordo. Non è credibile una 
descrizione della durissima conp,iuntura sociale e po
litica <lei Paese che si riduce ad un 'analisi deuli equi
libri parlamentari del Palazzo o di q:.elli elettorali . E 
ci pare inaccettabile - per quella che continuhmo 
a chiamare ancora la sinistra - una considerazione 
degli obiettivi che prescinda completamente dai con 
~enuti concreti di questi obiettivi. 

Proprio perché la sinistra, rutta, compreso il par
tito socialista, ha perso nt:gli anni '70 il secondo round 
del dopogut:rra, non possiamo né ignorare la sconfit
ta né sublimarla come.: propone T:imburrano. E' vero 
che l 'alternativa non è dietro l'angolo e richiede un 
lungo processo e una complessa lotca che esige il con
corso di tutte le forze , storiche e non. E' anzi la na
tura dcl processo che ne qualifichcri'1 le forte costitu
tive, non un'ipotetica delega preventiva che nessuno 
è in grado di rilasciare a nessuno. 

Pensiamo che il superamento di una crisi profon
da nel rapporto tra In gente e le istituzioni cioè fra le 
masse e le organizzazioni non si risolve con marchin
gegni e con forzate ingessature di meccanismi che.: non 
funzionano più. I compagni socialisti impegnati in un 
tentativo di rifondazione del partito sanno bene che 
non si tratta di un'operazione di maquillage, di più 
deleghe all'esecuti\'O ma di fare seriamente i conti con 
una caduta di autonomia culturale e politica che ri
schia di oscurare il senso stesso di una battaglia so
cialista . Francamente continuo ad essere stupito dell ' 
incredibile assenza dcl Psi da un movimento pac.:ifista 
di massa che ha bisogno di essere criticato e corretto 
ma non può essere in alcun modo emarginato ed esor
cizzato : anche qui i socialisti irnliani non ri~chiano di 
essere l'eccezione - negativa - in Europa? 

Mi pare insommtl che la costruzione dell'alternativa 
- cioè la ripresa della sinistra - impone un grosso lavo
ro a rutti . Al Pci, il proseguimento formale e reale del
la linea scelta al congresso di Milano, anche con una 
gestione dell'opposizione più attenta alle difficoltà di 
una battaglia strategica e meno allo sfruttamento tat
tico degli errori della maggioranza . A tutta quella si
nistra di alternativa sommersa e diffusa nel sociale o 
imbalsamata nei ruoli istituzionali, probabilmente una 
dose di attendismo meno musulmano delle scelte del 
partito comunista. Ai socialisti dcl Psi richiede pri
ma che sia tardi una valutazione seria della crisi di 
orientamento politico e ideale del partito che rischia 
d i essere aggravata e non certo risolta dalla presiden
za del Consiglio Craxi. 

• 
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La strategia 
del quotidiano 
del settimanale 
del quindicinale 

del mensile 

Ve la possiamo proporre perché abbiamo sempre creduto 
nell'importanza della stampa come mezzo primario nella comunicazione. 

Ecco perché oggi vi offriamo la più vasta scelta disponibile di mezzi stampa: 
tredici quotidiani, quattordici settimanali, due quindicinali, 

trenta fra mensili, bimestrali, trimestrali e annuari, con la oossibilità 
I 

di accedere a qualsiasi target, nel modo migliore SIPRA 
e con la frequenza desiderata. LA PUBBLICJTi( 

SUI MEZZI 
STAMPA. 
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Il' fì 

Istituzioni 

Una <<democrazia 
imperfetta>> 
e soffocata dai partiti 
di Gianfranco Pasquino 

11 prnfc:w1r Pasqulllo è titolare di Scienze politiche a 
Bologna e senatore .!ella Simstra T ndipendente. Inizia con 
questo artirolo le rne collahorazioni all'Astrolabio. 

e Premessa n'.:ccssaria <li qualsiasi dìi,corso sulle riforme 
istituzionali è rhc si ri..:onosca che la Costituzione repub
blicana ha ben servito questo paese Essa ha fornito un 
quadro politico e giuridico che ha consentito alla democra
zia di instaurarsi efficacemente e alle forze che lottano 
per essa <li difenderla e di ampliarla anche nei tempi piL1 
difficili. Questn eredit:1, insieme nd altre forLe di sinistra, 
rivendichiamo tutta intera, così come rivendichiamo l'at· 
tuazione di pani che alcuni settori del Parlamento non 
hanno \•aiuto attuare a tempo, così come ri\'endichiamo 
alcune ddle riforme dfem1atc all'inizio degli anni '70. 

Tuttavia, è innegabile che siano ~orti problemi nell' 
ultimo decennio che richiedono di procedere ad una valu
tazione accurnta di quanto possa e debha ancora essere fat· 
to utilizzando ciò che la Costituzione dice e predispone e 
quanto im·ece c:.iga un aggiornamento del testo, dci mec
canismi e delle :.trutture della Costituzione stessa. 

Il testo della mozione ommhus che il Senato ha discus
so e approv;tto, pnuic11mcnte affastella tutte le tematiche sin 
qui apparse disordinatamente su quotidiani e settimanali, sen-
1.11 ordine di priorit[1 e senza distinguere fra quelle materie 
sulle quali esistono. a disposizione di Governo e Parla-

Il 

mento, testi gin clnborau eh..: possono e <lehhono essere 
rapiJamente utilizzali. come è il caso del « rapporto Gian
nini » per quanto rigunr<la la pubblica amministrazione e 
<ldla riforma <li alcuni apparati giudiziari e della Com
missione inquirente e 4udle, invece. dove si parte da zero. 

La mozione ommbus, però, non solo contiene 
troppo, ma contiene anche troppo poco. Infatti, in essa 
non si parla di tematiche come la Carta dei diritti del cit
tadino, che devono oramai rapidamente essere prese in 
considerazione, ma soprattutto non si parla dei partiti po· 
litici come se, alla fine, il funzionamento - il cattivo fun
zionamento - delle istitu;-ioni e il pessimo rendimento 
di alcune riforme non fossero dovuti precisamente al ruo
lo dci partiti (sopratrutto di quelli permanentemente al go· 
verno), al loro strapotere e alla loro arroganza. E' forse 
un sintomo dell'arroganz11 dci partiti la vacanza della nostra 
firma della mozione presentata al Senato. Questo è un sin
tomo che in qualche modo ci rammarica, ma che non ci ren
de assolutamente amari rispetto a quello che è successo 
e che invece ci spingerà a fare qualcosa affinché quella 
mozione e quelle riforme vengano migliorate e vengano 
attuate nel rispetto dci diritti del cittadino, cercando di 
.1lleggerire il peso dei partiti Solo &pparentemente non 
c'è una filosofia dietro l'indicazione delle strutture da ri
visitare. In effetti le due dimenticanze the ho segnalato sug
geriscono che la Commissione che andiamo ad istituire 
non dovrebbe occuparsi dei due aspetti, anzi dei due at
tori, ai quali è stato as~egnato un ruolo essenziale nel si
~tema politico, cioè i paniti ed i cittadini. Invece i pro
blemi di oggi, ai quali si dice che la Costituzione non può 
più far fronte così come essa è, dipendono in primo luogo 
dalla penetrazione dci partiti in aree e strutture che a lo
ro non competono, dalla lottizzazione e dall'infeudamento 
degli apparati, in particolare <li quelli del vertice del si
stema, anche se non solo di quelli, e dall'espropriazione 
della politica effettuata dagli apparati dei partiti a scapito 
dcl ruolo dci singoli cittadini. 

I fenomeni di astensionismo, di disattenzione e di 
sfiducia che tutti denunciano e che riscontriamo oggi non 
sono soltanto un sintomo, ma sono un indicatore preciso 
dcl fatto che i cittadini vogliono una riforma dei partiti, 
che la società civile desidera suoi spazi reali di autono
mia, così come le istituzioni hanno necessità di sfuggire 
alla colonizzazione partitica per costituire un freno e un 
contrappeso ai partiti stessi, ma anche per svolgere effi
cacemente il loro compito. Poiché oggi il problema crucia
le è quello <li ridisegnare i circuiti della rappresentanza 
politica che consentano non solo un ampliamento della 
democrazia sostanziale e della possibilità di partecipazione 
efficace ed incisiva - sottolineo incisi\•a - ma anche un 
raffor..rnmento dei poteri decisionali delle maggioranze e 
congiuntamente dcl potere di controllo delle opposizioni e 
dell'opinione pubblica, appare opportuno ricordare che nes· 
sun Governo sarà forte se non saprà liberarsi dall'abhmc
cio delle segreterie dei partiti e non saprà affrontar(" il 
Parlamento e<l il pae .. e a viso aperto. La forza dcl Go
verno è anche funzione della forza del Parlamento che lo 
stimola, lo pungola e lo controlla e a sua volta la forza 
dcl Parlamento l- funzione ddla sua capacità di rapprescn 
tare , il paese non in ogni sua ~ingoia piega, ma nei suoi 
umori complessivi, nelle sue preferen7e generali e nclk 
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sue aspirazioni di fondo. Una siffatta rappn:sentatività può 
essere assicurata se viene creato un migliore raccordo. ad 
esempio, tra un Parlamento rinnovato nella distribuzione 
del potere e delle funzioni e autonomie regionali tota). 
mente ridisegnate. 

Tutto questo peraltro varrà poco se non s~ranno af
frontati seriamente i problemi della funzionalità e della 
trasparenza degli apparati di Stato. La democrazia italiana 
è stata ed è minacciata da forze come la P2, la mafia ed 
i terroristi che hanno potuto contare su molti alleati e 
conniventi dentro il << palazzo ». A nulla serviranno rifor
me tecnicamente perfette di Governo e Parlamento, delle 
autonomie locali e delle procedure di partecipazione dei 
cittadini se alcuni gruppi continueranno a poter penetrare 
lo Stato, a minacciarlo e a ricattarlo dall'interno. 

Infine è ovvio che le riforme da effettuarsi dovranno 
rispondere ad un criterio ispiratore di fondo: la democra
zia italiana, tutt'altro che la più debole e la peggio fun
zionante di equivalenti regimi, è e rimane una democrazia 
imperfetta, incompiuta. Quel fondamentale strumento di 
pulizia politica e di responsabilizzazione di governanti e 
di oppositori che è l'alternanza tra coalizioni diverse ha fi. 
nora eluso il nostro sistema e non c'è dubbio che molti dci 
mali e dci malanni del sistema politico italiano affondino 
le loro radici nella mancanza di alternanza. Garantendo una 
migliore funzionalità di meccanismi e di strutture e una 
loro migliore trasparenza, sarà comunque opportuno che 
si ponga al centro dell'attività della Commissione bicame· 
raie la necessit~ <li orcr-.m.: perché l'alternam:a poc;sa \'e 

A proposito di un libro di Tamburrano 
e di numerosi interventi 
nel dibattito sulle istituzioni 

Rispettare 
o riformare 
le regole del gioco? 
di Carlo Vallauri 

e Lvn il \ . ·n. Ja partl'. dcl 
Parlamento, della commbsio· 
ne incaricata di elaborare al· 
cune proposte di modifka 
delle istituzioni siamo ben 
lungi dal chiarimento circa 
le procedure, gli itinerari, i 
contenuti delle riforme da 
predisporre. 

Infatti mentre ha compiu· 
to una strada notevole l'idea 
di non considerare intangibi· 
le né la carta del '48 né la 
legislazione che regola le no· 

~·re principali strutrure non 
:;i è- formata in\'ece una lar
g:: base consensuale circa i 
Ì rohlemi prioritari da affron· 
1:. ~e ed i nodi da sciogliere. 
La cultura democratica, nel-
1.: sue diverse estrinsecazioni, 
:•rri,•ò all'appuntamento sto· 
i-iro della Costituente con un 
hagi>glio, frutto di esperienze 
,1r:1:1re e dolorose, che favo
rire-no incontri e dibattiti, si
no alle conclusioni definito· 
r=e ed istituzionali che stabi-
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rificarsi nel rispetto dei diritti dei cittadini e nel libero 
s~on_trarsi e aggregar.si . delle maggioranze e delle opposi
z1om. Questo ~omm1ss1one non potrà e non dovrà porsi 
come un organismo che rafforzerà i poteri delle maggio
ranze e meno che mai dell'attuale maggioranza, ma come 
un organismo che, sinceramente preoccupato dagli esorbi· 
tanti poteri accumulati dai partiti e dalla critica che i cit· 
tadini ad essi giu~tamente indirizzano, proceda all'aggior· 
nam~nto de~oc,rat!c? della Costituzione italiana, aprendo 
spazi alla soctetn c1v1le, conferendo maogiore autonomia al
i~ istituz_io~i e restituendo i partiti ai loro compiti classici 
dt trasm1SS1one della domanda politica e di selezione non 
di oppressivo e sotfocante controllo del personale di go~·erno 

Abbiamo molti dubbi e molte riserve sulla disponibi 
l~t~ dell'attuale maggioranza ad alleggerire il peso dei par
titi e a consentire ai cittadini di svolgere un ruolo attivo 
riconosciuto nei processi decisionali. Ad esempio, perché 
non trovare modalità perché si possa svolgere un referen
dum sul problema così importante dei missili di Comiso 
7 in ge~erale sui problemi così importanti della politica 
mternaz1onale che riguardano fatti di vita e di morte? 

Bisogna migliorare il funzionamento delle istituzioni e 
accrescerne la democraticità, che non è solo partecipazione 
ma anche influenza d<..-cisionale; bisogna creare le condi 
zioni per una sana alternanza di coalizioni alla guida del 
paese, per una reale alternativa di Governo. Bisogna man 
tenere alta la \'Olontà di trasformare questo sistema, di mi· 
gliorarlo grazie all'apporto dei rappresc:ntanti eleni e Jei 
dtt.1Jini . 

l!r<"nO l'assetto fondamentale 
della nostra convivenza civi· 
le e politica. Al contrario og· 
gi non si cercano soluzioni 
concordate per garantire lo 
sviluppo più libero della vi
ta dei partiti e la maggiore 
partecipazione al sistema rap· 
presentativo bensì si ha di 
mira, da parte dei singoli 
gruppi, la tutela delle posi· 
zionì e degli interessi che si 
ritengono non sufficiente· 
mente espressi e protetti dal
le regole del « gioco » . 

Così si spiega la riottosi
tà a tentare \'ie nuo\'e, nel
l'incertezza dei vantaggi che 
esse potrebbero arrecare al
le rispettive forze . Quando 
inf:-tti Tamhurrano torna ad 
11.~:~tere e a precisare i con· 
mrni di un cambiamento del-
1.1 legge elettorale imperniato 
sul sistema maggioritario con 
ballottaggio nel libro « Per· 
ché solo in Italia no» (di · 
scusso recentemente nella se· 

• 

Jc della federazione Jdla 
stampa), gli esponenti dei 
due partiti della sinistra sto· 
rica gli obiettano che l'abo
lizione della proporzionale di
viderebbe l'arco delle forma· 
zioni politiche in un bipola
rismo più pericoloso della si 
tuazione attuale. Formica os 
serva infatti che con una ipo· 
tesi del genere il cuneo aper
to negli ultimi anni dal PSI 
e dai partiti laici si chiude
rebbe, e chiaramente affer
ma che solo dopo la costi· 
tuzione di un ampio blocco 
politico a sinistra si potreb
be considerare positivamente 
un sistema che favorisce le 
alternative nette. L'esempio 
francese, non a torto addita· 
to da Tamburrano a confer· 
ma della sua tesi, non sem· 
bra faccia testo in I calia, do
ve la vischiosità del sistema 
politico preserva spazi che i 
due maggiori partiti prefcri· 
scono conservare intatti qua· -
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si ch1.. null:i Jcbh:i cambiare 
nelle prdercnze degli elettori. 

Contemporaneamente giu· 
risti dello schieramento laico
socialista hanno posto l'at· 
tenzione, in un convegno del 
Cevar (una associazione ro
mana che ha animato una 
serie di dibattiti per fare il 
punto sui maggiori problemi 
del momento), sull'esigenza 
che siano meglio precisati gli 
ambiti delle riforme. Frosini 
ha delineato la necessità di 
rivedere modi di recluta
mento e di funzionamento 
della magistratura, Sepe ha 
fatto presente come esistano 
ormai sin troppi progetti di 
riforma dell'amministrazione 
(e basterebbe quindi dar cor· 
so al più aggiornato ed ade
guato di essi, quello risul
tante dalla commissione 
Giannini), riforma che an
che Reversi Monaco consi
dera indispensabile poiché 
altrimenti nessuna corretta 
gestione go\'ernati\'a è possi· 
bile, mentre De Vergottini 
ha sottolineato l'opporwnità 
di distinguere tra iniziative 
per attuare la costituzione nei 
settori nei quali sinora è 
mancata la volontà politica 
realizzatrice ed iniziative per 
rendere le procedure più ade
renti all'evoluzione dei rem 
pi. Infine Andò ha richiama
to alla possibilid1 di addiveni
re ad alcuni aggiustamenti 
con le maggioranze parlamen
tari di oggi, senza dover ri
correre necessariamente alla 
maggioranza dci padri fon
datori. 

Come si vede anche tra ~li 
studiosi la difformità di li
velli e di lince è notevole. 
Si aggiunge ora l'annuncio 
della presentazione di una 
proposta di riforma della Co
stituzione redatta dal prof. 
~liglio e dal cosiddetto 
« gruppo di Milano», pro
posta che riprende tra l'altro 
l'idea di Duverger per l'eJe. 
zione diretta del Primo Mi
nistro. Recenti eventi alla 
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\:inwr.1 h.mno ricondotto al
le riflessioni sulla instabilità 
della V Repubblica francese 
e quindi sull'opportunità di 
un governo di legislatura. so
luzione che ha avuto anche 
in passato autorevoli soste
nitori, ritenendo alcuni che 
sia sufficiente una alleanza 
politica di legislatura (come 
a suo tempo Nenni ed oggi 
in sostanza il PCI) mentre 
altri ritengono necessaria la 
configurazione istituzionaliz
zata di un governo garantito 
nella sua durata dalla clauso
la che la sua eventuale ca
duta provocherebbe lo scio
glimento del Parlamento. 

Emerge quindi l'estrema 
latitudine dei temi posti in 
discussione e la difficoltà dì 
trovare cornice e binari pe1 
alcune riforme precise in ri
spondenza ai malesseri mani
festati d:il corpo sociale. Una 
delimitazione degli oggetti. 
le precedenze politicamente 
rilev:rnti, la possibilità di in
novazione anche nella legge 
elettorale. riducendo al mini
mo le rc\'isioni della Costitu
zione. sono aspetti concreti 
che attendono di essere pre
cisati nel dibattito tra le for
ze politiche, soprattutto per
ché da un lato si preme giu
stamente per una riduzione 
dello hiatus tra istituzioni e 
società, quindi per un allar
gamento della democrazia 
nella maggiore efficienza del 
sistema e nei vari gangli, non 
solo strettamente costituzio
nali, mentre dall'altro vengo
no avanti elaborazioni addot
trinare di « rafforzamento » 

delle istituzioni nel senso in 
dicato da Gelli nel Corriere 
della Sera di 3 anni fa (è una 
constatazione, non una po
lemica) e che ora Pagina ri
suscita e nobilita, a confer
ma della legge degli « ex » 
(?li ex-estremisti che diven
tano più realisti del re). 

C. V. 

La legge sui bacini di crisi 

Una pioggia 
di interventi 
''incompatibili'' 
di Roberto Ferreri 

e La mcss.1 a punto della 
legge sui ba\:ini di crisi è 
stata :tcrnmpagnata dai con
trasti all'interno del gover
no, soprattutto su due temi: 
l'entità dell'impegno finan
ziario dello Stato cd il nu
mero massimo di aree su cui 
intervenire. Ma la vera con
tesa si aprirà quando dovran
no essere individuati i co
muni da aiutare, compito che 
probabilmente sarà deman
dato al Cipi (Comitato in
terminist1.ri.1lc per la politi· 
ca indu<>trialc). 

La legge sui bacini di cri
si prevede, infaui. uno spo
stamento di ingenti risorse 
finanziarie (la copertura è 
stata e sarà un oltro proble
ma scott.tnte) verso queste 
zone del paese. Dun4ue, è 
prc\'cdibile che attorno ad 
essa finirò per ruotare una 
moltitudine di intcres.;i, le
gittimi nella gran parte dci 
casi. ma non tutti compati
bili con le rc:nli possihilitìi 
di intcr\'cnto, come quelli 
dci diversi enti locali po
tenzialmente interessati, del
le aziende, dci grandi grup
pi, delle organizzazioni sin
dacali provinciali o regiona
li, ecc. 

La stessa discussione ali' 
interno dcl governo sul nu-

mero dei bacini da indivi
duare ha rappresentato un 
anticipo di questa contesa: 
l:i prima bozza del provvedi
mento messa a punto dagli 
esperti del ministero dell'In
dustria pre\•edeva un massi
mo di sei aree Ma, dopo 
appena due settimane, il nu
mero dei comuni censiti co
me potenziali bacini di crisi 
(e indicati come tali l era già 
arrivato a circa quindici, tan
ro che su questo punto è 
stata necessaria una « media
zione » ali' in terno dcli' esecu
tivo. Quasi certo, in ogni ca
so, l'inserimento nella map
pa di alcune zone della Li
guria, della Campania. della 
Basilicata, della Sicilia. del
la Sardegna, del Piemonte. 

Gli strumenti di inten·cn
to presi in considerazione 
nella messa a punto della 
legge sono molteplici e pos
sono essere divisi sostanzial
mente in due gruppi: i mec
canismi che regolano gli aiu
ti finanziari da erogare a 
vario titolo; i meccanismi 
che regolano invece il mer
cato del lavoro. In partico
lare, per quanto riguarda il 
primo gruppo, ecco le misu
re su cui ha lavorato il go
verno: 

- Incentivi alle dimissio-
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ni volontarie: lo Stato si ac
collerà una quota consisten· 
te degli oneri dcrh·anti alle 
imprese dalle « dimissioni 
volontarie », da favorire an· 
che con trattamenti aggiunti
vi di liquidazione straordi
naria. 

- Infrastrutture: a cari
co dello Stato saranno an
che le spese dci comuni. 
compatibilmente con le pos· 
sibilità di intervento, per la 
realizzazione delle infrastrut· 
ture necessarie al rilancio e
conomico dei propri terri· 
tori. 

- Commercio: le imprese 
che realizzeranno nei bacini 
di crisi nuove iniziative e 
ampliamenti di struttura 
(con un aumento dci posti 
di lavoro) per lo svolgimen
to di atti\•i tà commerciali, 
per lo stoccaggio, la conser
vazione, la preparazione ed 
il confezionamento delle 
merci potranno ricevere un 
contributo a fondo perduto 
pari ad una quota consisten
te dei costi totali sostenuti 
o del fatturato. 

- Sostegno all'autofinan
ziamento: in deroga alle nor
me \'igenti, per l'acquisto di 
nuovi macchinari cd impian
ti destin:ni alle nuove ini
ziative nei bacini di crisi il 
governo ha previsto la pos
sibilità di permettere l'am· 
mortamento accelerato fino 
ad un anno. 

- Defiscalinazioni: ai 
redditi da capitale diretta· 
mente impiegaci nei bacini 
di crisi per nuove iniziative 
verranno concesse consisten
ti esenz oni dall'ILOR. 

- Sostegno al credito e 
al c'.lpuak di rischio: il prov· 
vedimento porterà alla ridu· 
zione dell'imposta sostituti· 
va sui contratti di mutuo, al
l'esenzione della ritenuta 
sugli interessi derivanti da 
finanziamenti esteri da im
piegare nei bacini di crisi, 
al ricorso all'assistenza pe1 
la garanzia di questi finan· 
ziamenti, dell'apposito fon· 

do g1a m attività presso il 
Mediocredito centrale. 

- Aiuti per le nuove 
tecnologie: presso il mini
stero dell'Industria dovrà 
essere istituito un apposito 
fondo per l'erogazione di 
contributi pubblici alle pic
cole e medie imprese, sem
pre in relazione ai bacini di 
crisi, che acquistino macchi
ne ad elevata tecnologia, 
software ed altri servizi dcl 
terziario avanzato. 

- Contributi sul costo 
del lavoro: le imprese po
tranno dedurre una quota 
rilevante dei propri oneri 
per i lavoratori assunti (ma 
c'è una soglia minima di al
meno 10) con nuove inizia
tive nei bacini di crisi. 

- Contributi a fondo 
perduto: le imprese potran
no beneficiare di un contri
buto a fondo perduto dello 
Stato (interno al 30 per cen
to) per la realizzazione dei 
nuovi impianti, delle ristrut· 
turazioni, delle riconversioni 
(acquisto terreno, edificazio
ne, macchinari, ma anche ac
quisto di scorte di materie 
prime, semilavorati. ecc.). 

Per quanto riguarda, in
vece, il secondo gruppo di 
strumenti, il governo ha con
siderato, tra l'altro, la pos
sibilità che la cassa integra
zione non possa essere pro
rogata; che siano istituiti 
organismi per la riqualifica
zione professionale dei lavo
ratori in esubero; che l'iscri
zione nelle liste di mantenu
mento non venga mantenu
ta se, di fronte ad una chia· 
mata nominativa per un la
\'oro, il disoccupato non ri
sponde in modo positivo. 

Naturalmente, una delle 
parti più importanti della 
legge resta comunque quella 
iniziale, relativa ai criteri per 
scegliere le aree da sostene
re. Potenzialmente, i bacini 
di crisi dovrebbero essere. 
secondo il provvedimento, 
quei comuni che per una cri
si intrecciata in settori por
tanti (siderurgia, chimica, 
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minerometallurgko, cantten
stico) abbiano subito una 
perdita di posti di lavoro 
superiore a circa 1000 uni
tà, compresi i lavoratori in 
cassa integrazione straordi
naria, sempre che questa 
quota rappresenti una parte 
consistente dell'intera occu
pazione locale. La decisione 
finale spetterà comunque con 
molta probabilità al Cipi e 
la durata degli interventi 
non potrà superare i quat· 
tro anni. 

Come abbiamo accennato 
ali 'inizio, queste norme han
no già suscitato discussio
ni e contese durante la pre
parazione della legge, ma 
sono destinate ad essere al 
ct:ntro di un confronto an
che aspro dopo il \'aro del 
provvedimento. Oltre agli 
interessi direttamente in 
campo, ci saranno, infatti, 
le osservazioni, le proposte 
e le critiche da parte delle 
forze politiche dell'opposi· 
zionc e dd sindacato. Gian
franco Borghini, della dire
zione dcl Pci, ha già avan
zato in modo esplicito una 
questione di fondo: « Piut
tosto che mettere a punto 
una legge per i bacini di cri
si, un intervento straordina· 
rio, sarebbe stato meglio se
condo mc - ha spiegato a 
l'Astrolahfo - definire una 
linea generale di politica in
dustriale, nll'interno della 
quale poi individuare gli 
strumenti specifici di inter
vento per la reindustriaJiz. 
zazione ». Altrettanto espli
cito sulle p0ten2ialità, ma 
anche sui rischi, di un pro\'· 
vcdimento dcl genere è sta
ro Fausto Vigevani, segreta
rio confederale della Cgil. 
« La legislazione sui bacini 
di crisi - ha sottolineato a 
l'Astrolabio - non deve di
ventare di fatto, cioè al di 
là delle dichiarazioni e del
le disposizioni formali, so
stitutiva di tutto il comples
so di norme che ha regola
to negli ultimi anni l'inter
vento pubblico nelle ristrut· 

turazioni (sebbene queste 
debbano essere certamente 
riconsiderate), e deve riguar
dare solo pochi casi specifici. 
Altrimenti, si trasformereb 
be nella riscrittura della 
mappa geopolitica ed econo
mica del paese, con il rischio 
reale di spostare la maggior 
parre degli interventi al cen
tro nord, con solo qualche 
ricaduta al sud». Al di là 
degli aspetti numerici evi
denziatori della crisi, la scel
ta dei bacini dovrebbe esse
re poi compiuta, secondo Vi
gevani, sulla base di un cri
tt:rio sostanziale: bisogna in
tervenire nelle aree dove non 
esistono risorse istituzionali, 
imprenditoriali, finanziarie 
locali capaci di evitare le 
conseguenze dei processi di 
deindustrializzazione, oppure 
nelle aree dove le ragioni di 
fondo delle difficoltà non 
derivano soltanto dalle sin
gole crisi settoriali. « Ad e
sempio - ha precisato Vi
gevani - nell'alto Novarese 
c'è una crisi che prima an
cora di dipendere dalle diffi
coltà di settori come le fi
bre e la siderurgia, dipende 
da una crisi storica dell'eco
nomia di valle, dato che non 
esistono più le condizioni su 
cui è stato creato un tessuto 
economico importante (di
mensioni di mercato. l'esse
re o meno sulle grandi diret
trici di traffico interno e in
ternazionale, ecc.). Caso op
posto, invece, quello di Mi
lano. C'è una crisi, certa
mente. l\fa in questa città 
esistono anche capacità isti
tuzionali, imprenditoriali, 
professionali e risorse di 
straordinario valore, che van
no aiutate in altro modo». 
In ogni caso, anche un altro 
pericolo bisognerà evitare 
nella gestione della legge, 
secondo Vigevani: « quello 
che lo Stato metta i soldi e 
le aziende li gestiscano sen
za rischiare di proprio, per
ché esperienze negative su 
questo modello ne abbiamo 
., f • g1a atte troppe ». 
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Al capezzale dell'fnps 

E LA NAVE VA ... 
(una stiva colma di invalidi) 

do coltivatori-mczz.idri-col,. 
ni ad essere oberato di in
\'alidi: 365 contro 100 an· 
ziani; ma anche gli altri fon
di non scherzano: quello ar
tigiani presenta 290 invalidi 
contro 100 anziani, quello 
dei commercianti 125, 4uel
lo dei lavoratori dipendenti 
93. Un po' diverso - per
ché diversi sono gli assegni 
di pensione - l'esborso del
l'Inps per questo tipo di u
scite: in testa il fondo la
voratori dipendenti che ha 
pagato 10 mila 374 miliar
di agli invalidi e 14 mib 
260 miliardi per le pensio
ni di vecchiaia, seguito dal 
fondo coltivatori con 3 mila 
595 miliardi per gli invali
di e solo mille miliardi per 
gli anziani, poi il fondo ar
tigiani: 850 miliardi per gli 
invalidi e 296 per gli anzia
ni, quindi il fondo commer
cianti che ha pagato 611 mi
liardi agli invalidi e 497 agli 
anziani. infine il fondo spe
ciale (autoferrotranvieri , E
nel, gas, marittimi, telefoni
ci, ecc.) con 193 miliardi 
agli invalidi e quasi 1.100 
agli anziani. 

di Piero Nenci 

e L'Jstituco nazionale di 
pre\'idenza compie i 50 an
ni. Anche per lui il tempo è 
passato inesorabile lascian
do tracce più che evidenti; 
ora si tratrn di decidere : o 
mandarlo in pensione (qual
cuno vorrebbe addirittura di
chiararlo invalido) o rinno· 
vario. Sue antenate sono sta· 
te la Società di mutuo soc
corso dcl ministro Berti 
( 1883 J e la Cassa nazionale 
di previdenza per la vecchia
ia e l'iO\·alidità (1898) a ca
rattere volontario ma inco
raggiata da un aiuto dello 
Srnto e dal contributo « li
bero » degli imprenditori. 
Nel 1919 la Cassa divenne 
obbligatoria, i suoi assistiti 
passarono da 700 mila a 12 
milioni. Nel 1933 fu istituì· 
ro I 'Isri turo della previden
za sociale che dal 1941 fun
zionò anche come cassa in
tegrazione per gli operai che 
lavoravano ad orario ridot· 
to. Nel periodo 57-66 l'Inps 
estese l'assicurazione ai la
voratori autonomi, la sua 
popolazione passò da 11 a 
18 milioni; negli anni '70 si 
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cominc1aruno ad C\ iJ.:11/.1.11.: 
alcune sfasarure e segni di 
crisi . Negli anni '80 è con
vinzione comune che se non 
si corre ai ripari l'lnps subi
sce un tracollo. 

Il primo riparo da appor
tare riguarda le pensioni di 
inv<tlidità. La Costituzione 
stabilisce: «Ogni cittadino 
inabile al lavoro e sprovvisto 
dei mezzi necessari per vive
re ha diritto al mantenimen
to e all'assistenza sociale» 
(art. 38). Nessuno nega ta
le principio ma rifacendo i 
conti ci si è accorti che s' 
era esagerato: tra i lavora
tori dipendenti a 35 pensio
ni di vecchiaia corrispondo
no 32 pensioni di invalidità 
e tra i lavoratori autonomi 
a 7 pensioni di vecchiaia 
corrispondono 20 pensioni 
di invalidità; così si è arri
vati a 623 invalidi ogni 100 
anziani nel Molise, a 476 in 
Basilicata, a 410 in Abruzzo 
mentre in Lombardia il rap
porto è del tutto rovesciato: 
46 invalidi contro 100 an
ziani. 

Una situazione insosteni-

bile, ha detto il governo Cra
xi che punta ad un genero
so sfoltimento dcl settore 
« rivedendo i criteri di attri
buzione delle pensioni di in
validità», come il sindacato 
aveva chiesto da tempo. Il 
ministro del Lavoro ha quin
di comunicato a Cgil, Cisl, 
Uil che sarebbe stato ripre
sentato il disegno di legge 
già concordato e che il Se
nato aveva già approvato du
rante la precedente legisla
tura. 

La situazione era infatti 
peggiorata di anno in anno: 
nel 1960 il numero delle 
pensioni di invalidità rappre
sentava il 23 per cento del
le pensioni lnps, nel '70 su
perava il 35 per cento, set
te anni più tardi il 43 per 
cento poi l'escalation è con
tinuata tanto che nell'82 a 
fronte di 100 pensioni di 
vecchiaia l'Inps ne pa~ava 
127 di invalidità Se per 
le prime aveva sbo ·~ato nel 
1981 più di 17 mila miliar
di, per le seconde aveva su
perato i 15 mila miliardi e 
mezzo. E' soprattutto il fon-

Pignolescamente l'Inps ha 
fatto i conti al centesimo 
per controllare almeno a po
steriori una situazione or
mai incontrollabile. Risulta 
che ogni 100 pensioni di in
validità 60 vanno ai lavora 
tori dipendenti, più di 28 
ai coltivatori-coloni-mezza
dri, più di 6 agli artigiani, 5 
ai commercianti e 0,5 ai la
voratori dei fondi speciali. 
()empre su 100 pensioni di 
invalidità erogate: 1 O pren
dono la strada della Sicilia, 
9,7 quella della Campania, 
8,4 quelle della Lombardia 
e 8,2 vanno nel Lazio. Le 
cifre più basse si riferisco
no alla Basilicata (1.8), al 
Trentino ll,4) e al ~folise 
( 1,2) Se invece si prende 
in esame il complesso delle 
pensioni pagate dall'Inps il 
rapporto si sconvolge e le 
cifre arrivano a punte incre
dibili: in Lombardia ogni 
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COME SI PAGANO I CONTRIBUTI 

A) Lavoratori dipendenti 

Pensione 
Assegni fom1llar1 
lr.tegraz1oni salariali 
r rt.tt. d1soccupaz1one 
lnd. ant1tubercolar1 
Assist orfani 
r-ondo garanzia per indennità fine lavoro 
1.ss1stenza sarutaria 
Ed1liz1a pubblica 
Totale 

a carico 
del datore 
di lavoro 

17,81 
6.20 
2.20 
1,91 
2,01 
0,16 
0,03 

14,91 
0.70 

45,93 

a carico 
del 

lavoratore 

7,15 

1 15 
0.35 
8,65 

complesso 

24.96 
6.20 
2.20 
1.91 
2.01 
0.16 
0.03 

16,06 
1,05 

54,58 

1 contributi sono calcolati 111 percentuale sulla retribuzione lorda mensile. Lo aliquote 
a carico dei datori d1 lavoro sono diverse a seconda delle dimensioni dell'azienda: 
la percentuale qui riportata e una media indicativa 

8) Altre categorie ' 
pensione ass. sn111tam1 

Artigiani 
Commerciont1 
Colt D1rett1 In gen 
Az. montane 
Mezzadri /Colon I 

760.485 + 4 °o del reddito 
756.985 + 4,20°0 del reddito 
265 296 + 30 °o del reddito 
135 096 + 15 °o del reddito 

256.734 3 °o del reddito 
256.734 + 3 °o del rodthto 
181.630 + 35°~ dcl reddito 
181.630 20°0 dcl reddito 

in generalo 34.484 
34 484 Az montane 

Liberi profess1omst1 

265 296 + 30 ° o del reddito 
135096 + 15 "o del reddito 
secondo i criteri 264.929 + 3 °o del reddito 

I contributi sono annui, 
stabiliti dalle rispettive Casse 
m hre 

LOO vecchi che ric;cuotonu lo 
pensione ci sono 46- im•ali: 
di che si presentano agli 
sportelli. Ma, in Veneto di
ventano 7-1, in Piemonte 78, 
in Liguria 87, in Emilia Ro· 
magna 101. Questi sono tut· 
cavia i valori più bassi per· 
ché in Sardegna ogni LOO 
anziani che riscuotono la 
pensione ci sono 336 in· 
validi, m Umbria 375, in 
Abruzzo 41 l, in Basilicata 
-177, nel Molise 623. 

Il fenomeno è noto ed è 
stato denunciato ormai trop· 
pe volte perché meriti di ri· 
tornarci. Se per buona parte 
quella massa di pensioni e.li 
invalidità sono frutto di 
clientelismo a spese dello 
Stat) e di assistenzialismo 
che grava solo sulle spalle di 
chi lavora si tratta e.li clien· 
tel1smo e d1 assistenza elar
gita a piene mani: più di 5 
milioni e 300 mi!n pcnsiom 
di invalidità di cui 2 milioni 
e 500 mila a uomini e 2 mi 
lioni e 800 mila a donne. 

Addentrandoci meglio tra 
le cifre si osser\'a che il 7 ,2 

per cemo sono persone che 
non superano i 50 anni, il 
23,6 è nella fascia dei cin· 
quantenni, il 67 ,8 è in quel
la dei sessantenni ed oltre: se 
si pensava all'invalido come 
a un giovane che se la spas
sa a spese della comunità l' 
idea non è esatta: i giovani al 
di sotto dei 29 anni sono 
appena lo 0,1 per cento, i 
trentenni I' 1,2, nella fascia 
40-45 anni c'è l'l,9 per cen
to, in quella dei 45-49 il 4; 
1'8,6 per cento è nella fa
scia tra i 50-54 anni, il 15 
tra i 55-59 e il 67 ,8 per 
cento al di sopra dei 60 an
ni. L'età media è di 64-66 
anni (63,8 per gli uomini, 
65,3 per le donne) per cui 
s1 supera l'età pensionabile 
dei lavoratori dipendenti. 

Ma quello dell'invalidità 
non è che uno dei tanti ser· 
vizi di un'azienda che si van· 
ta di essere seconda solo allo 
Stato, visto che manovra il 
48 per cento della spesa per 
la sicurezza sociale, il 20 per 
cento della spesa pubblica e 
il 10 per cento del prodotto 
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interno lordo. Con 40 mila 
dipendenti, 26 servizi centra
li, 20 sedi regionali, 150 se
di autonome di produzione, 
50 centri operativi, 5 stabi
limenti terminali e una casa 
di riposo, l'INPS fa funzio 
nare una macchma gigante· 
sca spendendo meno del 3 
per cento delle proprie en
trate O'« ente meno costoso 
e.lei mo ne.lo »), qualcosa me
no e.li 3 mila miliardi per 
l'esercizio '83. Assicura 18 
milioni e.li lavoratori, eroga 
13 milioni di pensioni con 
un esborso che per quest'an
no arri\'erà a 55,J mila mi
liardi. 9 milioni sono le pen
sioni dei lavoratori dipenden· 
ti (3,5 milioni pensioni di 
vecchiaia, 3,2 pensioni di in
\'alidità, 2,3 milioni pensio
ni per i superstiti): le pensio
m e.lei lavoratori autonomi 
sono 3 milioni (700 mila di 
vecchiaia, 2 milioni di inva
lidità, 300 mila per i super
stiti); le pensioni sociali so
no 750 mila, quelle erogate 
coi fondi speciali 250 mila. 

Oltre alle pensioni i com· 

piti dell'INPS riguardano al
tri servizi: 

A) gli assegni familiari 
per le persone a carico del 
lavoratore che per l'esercizio 
1983 costeranno 3 .800 mi· 
liardi; 

B) le integrazioni salaria
li per i lavoratori in Cig e i 
salariati agricoli tempornr.eJ· 
mente sospesi; le sole 01e di 
cassa integrazione sono staie 
circa 620 milioni e 300 mil:.i 
nell'82, la spesa prevista pl!r 
quest'anno (destinata oerò a 
salire) è di 2.300 milindi; 

C) i trattamenti di disoc
cupazione che pur rappre 
sentando una miseria per chi 
li percepisce (800 lire al gior
no, pari a due viaggi in au 
tobus) costeranno all'INPS 
1.200 miliardi; 

D) le indennità di malat· 
tia: 2.700 miliardi; 

E) le indennità di mater
nità: altri 1.000 miliardi; 

F) le indennità antituber
colari: 200 milioni; 

G) la previdenza a favore 
dei lavoratori emigrati all'e· 
stero attraverso accordi e 
convenzioni con una trenti
na di paesi; 

H) infine le cure termali, 
prestazione facoltativa con
cessa per evitare o·ritardare 
una situazione invalidante . 

Ora il governo ha avviato 
una grossa manovra che do· 
vrebbe risanare tutta la si
tuazione. Il disegno di leg 
ge per il riordino dell'invali 
dità sta bene al sindacato poi 
ché ha recepito quasi tutte le 
indicazioni a suo tempo pre 
sentate; quello per il riordi 
no del sistema pensionistico 
è ancora in fase di progetto: 
il sindacato ha detto di sì agli 
appunti presentati dal mi 
nistro De Michelis sui quali 
non c'è nulla da eccepire ma 
poiché traccrnno la f1losofia 
della riforma hanno il difet
to di essere molto generici. 
Un giudizio sarà possibile so· 
lo quando il sindacato cono
scerà il testo del disegno di 
legge. • 
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L 'ostpolitik del/1talia 

Craxi tra il Cremlino 
e l'obelisco di Proudhon 
di Carlo Benedetti 

e ~losca « ~cll'agenda dcl 
presidente del consiglio era 
iscritta l'ipotesi di un suo 
\•iaggio a Mosca. Per dram
matica che si sia fatta ]a si
tuazione, o magari proprio 
in forza della sua dramma
ticità, quella ipotesi non può 
essere cancellata ». Così An
derlini concludeva alcune 
settimane fa l'editoriale del
l'Astrolabio dominato da 
quel Jumbo, venuto ad an
nebbiare il cielo già grigio e 
tempestoso dei rapporti Est
Ovest. 

L'accenno a Craxi, comun
que, non era, credo, casuale. 
Ed ecco il tema visto ed 
analizzato dalla capitale so
vietica. E in primo luogo 
una, diciamo, pennellata di 
colore. 

Il discorso, con un inter
locutore sovietico, avviene, 
guarda caso, a due passi dal 
Cremlino in quei giardini di 
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Alessandro, che si spingono 
s<>tto le torri formando una 
oasi di verde e di tranquil
lità tra il traffico e le aule 
del Palazzo. «Perché no 
Craxi a Mosca? Dcl resto 
o~a non è per noi il leader 
del Partito socialista, ma il 
presidente. E' un interlocu
tore a livello di governo, un 
leader emergente con il qua
le sarà bene confrontarsi ». 
Ma la notazione politica la
scia subito il campo alle si
militudini e ai paralleli, pro
pdo come amano i russi. 
« Guarda qui, proprio in 
questo giardino Craxi po
trebbe venire a fare due pas
si dopo aver deposto la tra
dizionale corona al Milite 
ignoto. Scoprirebbe una co
sa che potrebbe interessar
lo ... ». Ed ecco che tra le 
betulle svetta un obelisco 
dalla lunga storia. Costrui
to nel 1913 in onore dei 
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300 anni della famiglia dci 
Romanov fu ristrutturato su 
ordine di Lenin nel 1918. 
Tolti gli orpelli reali il lea· 
dcr bolscevico vi fece inci
dere i nomi dei grandi pen
sa tori. Da Marx ad Engels, 
da Lassalle a Bebel, da Saint
Simon a Fourier, da Baku· 
nin a Cerniscevskij, a Plecha
nO\ per giungere a Campa
nella e infine a Proudhon ... 
L'obelisco è tutto un pro· 
gramma. Una sorta di « van
gelo socialista » sul quale 
forse Craxi troverebbe qual 
cosa da dire anche a Mo· 
sca. 

Ma lasciamo i monumen
ti e tornando alla politica 
dcl Cremlino c'è subito da 
notare che il tema di un rap
porto con il governo Craxi 
viene posto a tutti i livelli. 
C'è una sorta di « cauta at
tesa » per quel che avverrà 
nelle prossime settimane <;i 

guarda con « interesse.. alle 
prese di posizione dcl trio 
Craxi-Andreotti-Spadolini, si 
cerca di « capire: » sino a che 
punto hanno ragione gli ana
listi del settimanale di poli
tica estera Za rubejom che 
hanno sentenziato: « politi
ca democristiana, premier 
socialista ». 

Eppure il tempo delle 
condanne e delle scomuni
che è lontano. L'eresia so
cialdemocratica si è fatta 
teoria, e il Cremlino studia 
quanto si dice e si progetta 
nelle sedi di quei partiti « so
cialisti ed operai » (un giro 
di parole per dire, spesso, 
socialdemocratici) che con 
frequenza arrivano a Mosca 
in \•isitc più o meno uffi
ciali. Così se un attento os
servatore fosse in grado di 
mettere in fila arrivi e par
tenze dichiarazioni ed inter
venti, interviste e saggi sco
prirebbe che il dossier « so
cialdemocratico » è vicino ai 
livelli di quello annoso de
dicato ai partiti fratelli del
l'area capitalista. 

Quindi: interesse. E sul
l'elenco delle persone da 
contattare oramai non ci so
no solo i tradizionali Mit
terrand, Brandt, Schmidt, 
Papandreu, Soarcs, Palme e 
i nuovi leader dcl Labour 
Party. C'è anche la compa
gine guidata da Craxi; i per
ché sono numerosi e tutti 
importanti per Mosca. 

In primo luogo c'è il po
sto dell'Italia nello scacchie
re occidentale. In secondo 
il fatto che il nostro paese 
- pur con tutte le difficol
tà - ha un ruolo di rilievo 
nel settore degli scambi com
merciali con l'Est e in parti
colare con l'Urss. Non è un 
caso se le recenti dichiara
zioni di Spadolini sul gasdot
to sono state favorevolmen
te commentate dalla stampa 
moscovita Quindi una linea 
preferenziale per Roma, un 
occhio di tutto riguardo al
la Confindustria che manda 
Merloni, un benvenuto a 
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qudle grondi aziende che si 
pre!>entano con proposte 
« chiavi in mano ». 

E in sintesi : un disco 
\'Crde per quel « made in 
r talv )) da noi reclamizza· 
to ~ sponsorizzato politica· 
mente. Così se si doves· 
se stabilire oggi un pac· 
chcno di problemi da discu· 
tere tra Italia ed Urss, fi· 
gurerebbero al primo posto 
certamente le tragiche pro· 
spettive dci missili a Comi· 
so, ma al secondo le que· 
stioni commerciali. Come di· 
re che al fianco di Craxi do· 
vrebbero subito trovarsi il 
ministro del Commercio Ca
pria, quello del Bilancio Lon· 
go e delle Partecipazioni stn· 
tali Darida. 1\nchc in questo 
caso una forre comrxmentc 
« socialista». Di qui lo stu· 
dio che i ~ovietici portano 
a\·anti su una disciplin11 che 
oramai può ben essere dc· 
finita come « socialdemocra· 
zia reale '» visto che alla gui
da di paesi europei si tro· 
\"ano e~ponenti che .Mosca 
ha conosciuto come segreta· 
ri di parti ti e che ricrov<l ora 
in cariche governative. 

Si apre in sintesi una nuo· 
va « pratica ». E come è nel· 
le migliori tradizioni della 
pubblicistica locale la prima 
parola spetta agli studiosi 
dcl ramo. Ed ecco nelle Ji. 
brerie un'opera intitolata« Il 
riformismo socialdemocrati· 
co e quello borghese nel si· 
scema monopolistico di Sta· 
to » curato da due studiosi 
- Cerniaiev che è uno dei 
vice responsabili degli Este· 
ri del Cc del Pcus e Gnlkin 
dell'Istituto dcl mo\•imcnto 
operaio - che analizza le 
posizioni del P~i sin dal do· 
cumento del '78 cogliendo 
quegli aspccci di « linea an· 
tisistem:i ,. e dando credito 
ai socialisti irnliani di esse· 
re un p!lrtito alternati\·o che 
aspira, era l'altro, ad una ba· 
se di m,1ssa. Questo in vista 
della trasformazione in schie· 
ramento a forte carntteriz· 
zazione socialdemocratica per 

assicurarsi, appunto, influen· 
ti posizioni nelJ 'ambico de!J' 
internazionale socialdemocra· 
tica. M:i il gruppo craxiano 
- si nota anche - rischia 
di impantanarsi nel pragma· 
tismo politico. Le citazioni 
potrebbero essere numerose. 
C'è anche un altro saggio 
dedicato alle lotte di classe 
in Italia e nel quale l'acccn· 
no al Psi va letto in chia
ve Ne è autore lo studioso 
Ilia Levin il quale, notando 
come il Partito socialista ab
bia lasciato nella storia poli
tica dell'Italia di oggi la trac· 
eia più tortuosa, lascia in· 
tra\•edere un giudizio su una 
certa sua recuperabilità an· 
che dal punto di vista di clas
se. Altre interpretazioni le 
ritroviamo nell'ultimo nu· 
mero della rivista Economia 
mandiate e relazioni interna· 
z1011ali dove Vinogradov ri· 
ferendo sul rapporto Italia
Usa accentua le risposte del 
~ocialista Capria a Reagan a 
proposito del vertice di Wil· 
liamsburg e ne approfitta 
per parlare delle preoccupa· 
zioni d'oltreoceano dopo le 
nostre elezioni politiche del 
giugno scorso. 

Il dossier può essere an· 
che allnrgato da una inte· 
ressante intervista che Tor· 
torella ha concesso alla ri· 
vista Problemi della pace e 
del socialismo (si stampa a 
Drehrgobqe in 40 lingue; in 
russo arriva a tutto l'appara· 
to politico sovietico) per 
spiegare il passaggio dalla 
politica del « compromesso 
storico» all'alternativa de
mocratica. E anche qui per 
il lettore dell'Urss notizie e 
novità, giudizi sul Psi di pri
ma mano come « negli ulti
mi tempi si sono registrati 
miglioramenti nelle relazioni 
Pci-Psi » (l'intervento, è ve
ro, è di alcuni mesi fa ma 
in edicola a Mosca la rivista 
arriva ora ... ). 

Il quadro che si presen
ta ai sovietici, riguardo al 
Psi, è così quello di un par· 
tito con il quale fare i con-

L AsttolAb10 • qu1nd1c1nalo • n. 20 • 23 ottobre 1983 

u nell'arcn.1 europea . Certo 
un giudizio più ampio e dct· 
tagliato potrà \'enire da .\lo
sca quando i risultati del 
vertice di Atene - incon· 
tro dci leader socialisti del· 
l'arca mediterranea - sa· 
ranno stati digeriti cd ana
lizzati. Perché - come ha 
scritto sulla 1-Yovosti l'esser· 
vatore Alexci Hazof - « I 
vari governi itali.mi con in· 
vidiabile coerenza hanno 
sempre puntato a fare della 
loro poli ti ca mcdi terranea il 
perno dcli 'intera attività di
plomatica del paese». 

Sempre stando all'analisi 
dcl commentatore sovietico 
il problema è di vedere og· 
gi quale tipo di politica si 
snoderà in Europa nei pros· 
simi mesi . Di qui l'intercs· 
se per le posizioni socialiste 
Seguiamo il ragionamento: 
st dice in primo luogo che 
esisterebbero due tendenze 
contrapposte nell'atteggia· 
mento nei confronti dd Me· 
d!terranL"O. Di una il mag· 
gtor rappre~entante e prota· 
gonista è stato !\loro. Di lui 
Mosca ricord;l I.i sua ip<'te· 
si di una conferenza Jedic,1· 
ta ai p<1ec;i della regione e 
resa a richi.1m;1rc lo spirito 
di Helsinki. L'altra tenden· 
za è quella invece che mira 
a fare dcli' J talia un baluar· 
do militare degli Usa. Stori· 
carncnte, nota l'osservatore 
della Novosti. l'inizio di 
questa tendenza rxnrcbbe 
essere datato dagli anni '50, 
quando cio(· fu stipulato tra 
I tali a ed Usa il famoso ac· 
cordo che sanciva rapporti 
particolari tra i due paesi e 
stabili\'a l'affitto a \X'ashing· 
ton della base della .\1add~
lena. Un'isola che è di,·enu
ta sede della fo1za navale 
americana. Ora i\.Iosca si 
chiede: cosa è sintomatico in 
quell'accordo dcl '50? L1 ri
sposta è che quel documcn· 
to escludeva altri paesi eu· 
ropci, magari alleati dcli' 
Italia nel quadro ~ato. La 
logica era semplice allora. 
Staccare I 'I tali a dalla possi-

bilirà di contribu>·c ù)ll b 
-,ua politic:i mcdir.:n .111ca nl
la formazione di una politi· 
ca europeista, quindi abba
stanza autonoma dagli Usa. 
Cosa alla quale aspira\'3 10· 
vece Aldo Moro 

Attualmente si assiste in
vece a questa situazione. Di
cono a l\tosca: molti si so
no lasciati convincere che 
anche nel Mediterraneo la 
parità strategica sarebbe srn
ta rorta a favon: dell'Urss. 
E quindi bisognerebbe agire 
di conseguenza. Ma arnnc.::n
tcmdo il contributo militare 
dell'Italia nel Meditcrrarn:o 
si rischia (con l'installazione 
dei missili a Comiso) di di
ventare punta esecuciv,l del
la (< grande mazza » dd Pen· 
tagono in quanto - s1 so· 
spetta i Cruise s1ct· 
liani potrebbero essere usa
ti contro i paesi del I\lcdi
terraneo, che un giorno si 
potrebb<:ro rivelare « scon
trosi » agli occhi di un Rea
gan di turno. L'obienivo 
numero uno è già conosciu· 
co: la Libia di Gheddafi. 

[n questo contesto ~losca 
si appresta a ribadire i ::on
cetci di un ~kdicerraneo zo. 
na denuclearizzata. Enuncia 
cosi le proposte di ritirare 
tutte le navi ::on armi ato· 
miche e di accordarsi sul 
non impiego dell'armamen
to nucleare contro i paesi 
del bacino. E attraverso i 
canali diplomatici il Crem
lino ricorda che è assurdo 
accusarlo di aver rotto !'equi· 
librio nel I\lediterraneo. [. 
lenca i fatti di Biserta, Suez. 
Cipro, e da ultimo Beirut 
che - dice - hanno mnn· 
danti ben precisi. 

Questo. a grandi linee, il 
pacchetto che Craxi potreb
be discutere all'ombra dell' 
obelisco di Proudhon, tenen· 
do conto di quanto fanno go· 
verni differentemente colJo. 
cati nello -scacchiere delle al· 
leanze come la Jugoslavia 
socialista e la Grecia di Pa· 
pandreu. • 
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Dopo il Congresso laburista 
di Brighton 

<<Il socialismo 
nel cuore della gente>> 
di Simonetta Giungi 

e Londra, ottobre. La sini
stra britannica ha cercato di 
curarsi, nel congresso aper
tosi a Brighton il 2 ottobre, 
le ferite riportate nella bat 
taglia del 9 giugno scorso. 
quando il Labour ha subito 
una delle più disastrose scon
fitte elettorali della sua sto· 
ria. Ma i segni di una fragi· 
le, convalescenziale ripresa 
sono già visibili in questo im
portante congresso, caratte
rizzato dalla volontà di com
porre le laceranti antinomie, 
personali e teoriche, che 
hanno dilaniato il partito 
nell'ultimo triennio, e spet
tacolarmente giocato (mal
grado la forzata abdicazione 
di }.1ichael Foot e Dcnis 
Healey indicassero implicita
mente la gravità della situa
zione) sul terreno della suc
cessione nella leadership del 
partito. Con l'avverarsi del 
cosiddetto « dream ticket», 
si è puntualmente materia
lizzata la « formula ideale » 
di Neil Kinnock (leader) e 
di Roy Hattersley (deputy 
leader) da molti vagheggia
ra come un magico e rassi
curante compromesso di neu
tralizzazione degli eccessi: 
dove cioè il contrasto stes
so dovrebbe produrre un ri
sultato equilibrato, cempe
nmdo le tentazioni tribuni
zie di Kinnock con l'astuzia 
politica di Hattersley. 

La meteorica ascesa di 
Nei! Kinnock è stato uno 
dei fenomeni politici più in
teressanti degli ultimi sei 
mesi. Quarantun'anni, galle
se, figlio unico di un mina
tore e di un'infermiera, una 
laurea presa a Cardiff sen
za molto lustro accademi-
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co, un matrimonio solido e 
riuscito, due figli adolescen
ti: questi i primi, molto 
sommari, lineamenti che e
mergono dall'identikit del 
nuovo leader laborista. In
dicato come il più diretto 
erede di Foot, Kinnock de
ve la sua popolarità non 
tanto all'esperienza politica 
(non è mai stato in alcuna 
posizione di potere) quanto 
alle qualità carismatiche di 
di grande "performer" tele
visivo e pubblico, dal1a dia
lettica particolarmente bril
lante e persuasiva. 

Ma naturalmente, supera
ta con relativa unanimità la 
questione della leadership, il 
partito sta cercando di ri
costruirsi sui problemi di 
fondo. L'interpretazione sul
la sconfitta di giugno è cru
ciale. I politologi della si
nistra ne hanno analizzato 
le cause in modo vario; par
ticolarmente interessante è 
stato il dibattito svoltosi in 
questi ultimi tre mesi sulle 
pagine del settimanale degli 
intellettuali di sinistra New 
)tatesman Uno dei con
tributi più lucidi è venuto 
dallo storico marxista Eric 
Hobsbawm. « E' importante 
ricordarci precisamente -
egli ha scritto - quale ter
ribile sconfitta abbia subito 
il movimento laborisca nelle 
elezioni del 1983. Non è so
lo il fatto che il partito la
borista ha perso uno su cin
que del suo già limitato nu
mero di voci. E' il massic
cio abbandono dei sostenito
ri di "tutte" (in corsivo nel 
testo) le classi, età e sesso». 

I due fattori comunemen
te indicati come in buona 

parte responsabili della scon
fitta di giugno, oltre alla no
ta questione delle discordie 
interne del partito (con cui 
Kinnock spiega la défaillan
ce elettorale), sono quelli 
del ritiro della Gran Breta
gna dalJa Comunità Europea 
e del disarmo nucleare uni
laterale. Queste restano dun
que le due aree cruciali nel
la riformulazione di un pro
gramma laborista, insieme 
all'altro settore vitale della 
politica economica. Ha de
stato qualche sorpresa, in 
chi si aspettava una diplo
matica ritrattazione sulla 
questione del disarmo, la 
riaffermazione, avvenuta il 
5 ottobre a Brighton, del!' 
impegno laborista per il di
sarmo nucleare unilaterale 
da effettuarsi nell'arco di 
una legislatura. La polemica 
minaccia di tornare a lace
rare il partito, diviso fra i 
moderati in favore di un 
disa1mo multilaterale nego
ziato, come Callaghan , Hat
tersley, Denis Healey, e gli 
unilateralisti come Foot, 
Kinnock e generalmente tut
ta la sinistra Labour. Alcu
ni, fra cui I Iealey, ribadisco
no che i Polaris dovrebbero 
venire inclusi nel negoziato 
con i sovietici e non abban
donati senza compenso. 

Anche per quanto riguar
da la posizione della Gran 
Bretagna verso la Comunità 
Europea, c'è da prevedere 
uri progressivo distanziarsi 
della nuova leadership dal!' 
atteggiamento di intransigen
za adottato in precedenza, 
ma l'incognita resta natural
mente fino a che punto e 
come emergerà una linea di· 
versa. 

Il leader uscente l\fichael 
Foot, figura generosa di vec
chio militante, oggetto, nel 
triennio della sua gestione, 
dei più feroci e distruttivi 
attacchi da parte dei mass 
media, ha sottolineato, nel 
suo discorso di congedo a 
Brighton, l'importanza del
la continuità e della coeren-

za : «Non dico che il no· 
stro manifesto fosse perfet
to nella formulazione o per
fino nelle idee, ma non so
no favorevole all'ipotesi di 
accantonarlo». Assumendo
si la responsabilità della 
sconfitta, Foot ha detto di 
vergognarsi per il fatto che 
il partito laborista ha lascia
to che le sorti del paese di
pendano dall'attuale gover
no. 

In un duro editoriale il 
Times ha valutato l'addio 
di Foot e il suo ruolo sto
rico nel partito laborista in 
termini ancora una volta 
molto riduttivi. Affermando 
che « l'essenza del burlesco, 
dopotutto, è nella sua pre
vedibiHtà », e che il discor
so di Foot è stato quasi « un' 
auto-parodia », il Times. pur 
salvando la fondamentale o
nestà ( « talora perfino inno
cenza ») e le qualità priva
te di « gentilezza e genero
sità » del leader laborista, ha 
ipotizzato che sarebbe stato 
preferibile se la sua carrie
ra politica fosse finita nel 
'7 4 ( « il suo epitaffio poli ti
co sarebbe stato molto di
verso da quello che deve es
sere oggi ») . 

Ma l'addio dei delegaci a 
Fooc è stato emotivo e di
rettamente in rapporto all' 
oltraggioso trattamento ri
servatogli dai mass media: 
cinque minuti di ovazione 
ininterrotta e il canto scan
dito « for he 's a jolly good 
fellow ». ( « Capivano, e vo
levano fargli sapere che ca
pivano, quanto deve avere 
sofferto in nome del labo
rismo », ha commentato il 
Guardian). Glenys Kin
nock, la moglie generalmen
te calma e molto lucida del 
nuovo leader, non ha sapu
to trattenere le lacrime, e 
come lei molti altri congres
sisti. La ricostruzione labo
risca passa anche attraverso 
ciò che il thatcherismo con
tinua impunemente ad igno
rare: il cuore della gente. 
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li com·egno della critica 
a Lignano 

Il deserto 
del cinema italiano 

e Dopo la grande stagione dd noo-rcali<>mo e i~ succi::._ 
so del filone «commedia :ill'itali:ma », il nostro cinema s1 
è avventurato nei facili sentieri del western casareccio e 
della pornogmfia per frt1strati dell~ ~arrocchia! smar:e~
do così non solo l'aderenza alla soc1eta che veniva artisti· 
camente espressa in quelle due ~rime_ ten?cnze ?1a anche 
la possibilità di coltivare u~ patrim?nto dt _ener_g1~ pro~e~
sionali, di cui non a caso s1 è servito negli ulum1 anni 11 
miglior cinema americano. . 

L'emergere di nuovi autori si è troppo spesso esauri
to in opere che si sono limitate - come ha osser~ato nel 
recente convegno di Lign:m~ !1 p:eside~te. ae,I sindacato 
nazionale critici cincmato<•raf1c1, Lino l\hcc1che - ad of
frire rapidi fla;;h, imp~es~oni ~ive m_a. t:oppo ~ug~ci per 
rispondere a quelle esigenze d1 ~reatmta che_ t~ linguag
gio filmico richiede non p~r adeston~ a stereo.up• ma qua
li forme coerenù di spec1f1cn produzione cstenca. 

Nel fare il consuntivo della stagione 1982-198 3 non 
si poteva non prendere atto degli scarsi risu~cati raggiun
ti delle attese deluse con qualche rara eccezione per me
ri~o di Scola (/I mo~do nuovo), dei fratelli Taviani (La 
11n1te di S . Lorenzo) e di Amelio (Colpire al cuore). Anche 
sul piano degli .mori-maschere. (second? il sottotitolo del
la relazione di Musoni e Vecchi) non v1 sono state sorpre
se felici, salvo l'apparizione del ·giovane (per~lcro non ori
ginale nei moduli esp:essivi)_ ~ranccsco Nut~ e la conf~r
ma di Giulian:l Dc S10, definita nella relazione - stesa 
quest'anno dal gruppo di « ~inef_orum » - « ambigua », 

quando invece a nostro avviso s1 tratta pr~v~l~~teme?te 
di una utilizzazione non confacente alle poss1b11tta dell at
trice. E ciò ripropone il pit1 vasto problema dell'occ~sio
nalità delle iniziative produttive. troppo legate alla ricer
ca immediata della cassetta piena per consentire formazio
ne, sviluppo e maturazione_ dì pcrson~lità professio,nalmen
te valide. Se il centro sperimentale npre~de q~est anno l~ 
pratica dei corsi di iniziazione C:è da ch1ed~rs1 come mm 
\'i sia stato un lungo vuoto ed tn quale misura - allar
gando il discorso - le respom.?bi~it? _del lungo vuoto del 
cinema italiano non siano attnbu1b1h anche alle carenze 
istituzionali. Certo è comodo riversare sul maleficio legisla
tivo incapacità di creazione artistica o di impegno _criti~o, 
ma il cinema è troppo connesso con le strutture finanzia
rle ed industriali perché si possa pensare esclusivamente 
ad un esaurimento della vena di fantasia, soprattutto per
ché dalla non lontana Repubblica Federale di Germania 
viene l'esempio dcl più alto livello di espressione cinema
tografica contcmpo:~nea, fa~·~rito da una serie di .misure 
di garanzia per tutti 1 p.irtec1p1 de.I prcx;ess? pr~utttvo. 

D'altro canto il fatto che la firma ttaltana d1 una mul
tinazionale (Gaumont) abbia occupato in più settori spa
zi anche di utile funzione propulsiva che sarebbe stato me-
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glto aftJdarc a socictn di interesse pubblico (e su questo 
<lrgomento si è avuta a Lignano una polemica ben più si
gnificativa di 4uanto non potesse apparire da rapide bat
tute), dimostra come maggioranze parlamentari e governa
tive abbiano troppo a lungo non trascurato (interpretazio
ne vantaggiosa per chi ne ha approfittato) ma volutamen
te abbandonato uno dei campi più importanti della cul 
tura di oggi alla mercè degli improvvisatori, dei corsari, 
dci mistificatori, con la conseguenza che si è fatto scem
pio di una tradizione di lavoro in un ambito nel quale la 
specializzazione non esige quella potenza finanziaria indi
spensabile invece e determinante in altri settori. Il cine
ma infatti può mettere in rilievo qualità, forze artistiche 
e produttive per le quali nel nostro paese esistono le pre
messe umane e le capacità organizzative, in maniera da of
frire ai cittadini, sempre più ossessionati dai mass-media 
d'importaz.ionc statunitense, un 'alternativa di svago, di 
tempo libero, di formazione, di cultura, i cui effetti si 
\'aiutano nei tempi lunghi, come dimostra il trionfo della 
\'iolcnza, esaltata acriticamente sugli schermi prima anco
ra che esplodesse nelle nostre strade. Ecco allora che si 
pongono solk-citazioni di intervento funzionale, sinora di
satteso e che si inseriscono in quella riforma cullurale che 
viene prima di qualsiasi altro rinnovamento. 

Il centrosinistra esordì negli anni '60 nel campo del
lo spettacolo con l'abolizione della censura teatrale (salvo 
che per quanto concerne i minori); il nuovo ministro La
gorio ha ora esordito preannunciando l'abolizione della 
censura cinematografica (naturalmente con la medesima 
salvaguardia) e ciò costituisce un elemento positivo in un 
paese troppo abituato a mangiarsi le unghie anziché a te· 
ncr conto, nelle istituzioni, dci cambiamenti nel costume 
e nelle tecnologie. Tuttavia le tematiche sono molto am
pie ~d impong?no una r~considerazione complessiva al fi. 
ne d1 dare agli strumenti cinematografici - e contempo
raneamente televisivi - un assetto capace di promuovere 
un~ pr~uzi?~c liberamente tesa all'esternazione di quel
le mqu1ctudm1 che sul piano collettivo ed individuale som
muovono vita, interessi, tensioni delle diverse generazioni. 
. Esist.on~ infatti una pluralità di aspetti: dalle scelte 
1mprcnd1tor13li alla ricerca ed utilizzazione delle potenzia
lità esistenti, dalla protezione bancaria alla canalizzazio
ne dell'intervento statale nei diversi settori dall'autonomia 
gestionale degli enti pubblici alla riconsid,erazione del si· 
sterna della distribuzione e dell'esercizio, in una fase eco
nomica che non può non risentire della crisi generale, ma 
contro ~1 quale proprio il cinema è in grado di fornire 
un contributo non secondario di ripresa, valido sul piano 
ffi"rcantile come su quello culturale. 

C. Val. 
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La Bomba 
come <<pace maker>> 

e Questo « rapporto sttll'indu
stria della morte » è andato in 
stampa immediatamente prima 
del 22 ottobre, il giorno in cui 
il Movimento pacifista mondia
le scendeva nelle piazze a mani
festare per la vita, contro le bu
gie dei governi e la cupidigia 
dei mercanti di cannoni. TI ri
lancio atomico, rna anche l'im
menso problema ernergente del
la corsa al riarmo convenzio
nale, sono qui ovviamente trat
tati nelle implicazioni (anche 
economiche) dei rapporti est
ovest e nord-slid, con un oc
chio particolare a quel tragico 
laboratorio dell'indttstria mi
litare rappresentato oggi dai 
diversi paesi del Terzo Mondo. 

L'intreccio di qlleste analisi 
evidenzia però un punto che of
/rimno alle riflessioni del « Po
polo della pace», ai cittadini 
c:he - soprattutto in Europa -
si stanno mobilitando proprio 
in questi stessi giorni in cui 
\'iene registrato il fallimento 
del negoziato missilistico di Gi
nevra. La nota acc11sa di 11ni
lateralismo rivolta ai pacifisti 
occidentali può e deve ricade
re come tm boomerang addos
so a chi l'ha lanciata, se è ve
ro che le armi nucleari, le basi 
dei Pershing e dei Cmise, ser-
1•0110 (più che ad atterrire i ne

mici) a tenere sotto controllo 
i paesi che beneficiano, si fa 
per dire, dell'ombrello protet

tore. 

La bomba atornica non è af-

fatto una tigre di carta, eppu
re essa perde gradualmente la 
propria funzione deterrente ac
quisendo quella di pace makcr 
all'interno di un determinato 
sistema internazionale. Il mon
do è diviso in blocchi e quello 
occidentale - la parola abbrac. 
cia anche il Giappone - è il 
più sfaccettato e scomponibile 
di tutti. C'è un immenso conten
zioso finanziario-commerciale 
/ra Europa, Stati Uniti e Giap
pone; una situazione che si pttò 
sommariamente descrivere rie

sumando, ttna volta tanto in 

modo non ideologico, il termine 
di guerra fredda. 

Si pensi alle sollecitazioni 
centrifughe etti il sistema viene 
inevitabilmente sottoposto; a 
Germania Federale e Giappone 
nella loro duplice veste di mas
simi concorrenti degli Usa -
anche nel campo dell'industria 
bellica convenzionale - e di ex 
nemici, satellizzati da un pun
to di vista strettamente milita· 
re. Una sola risposta sembra 
possibile: occorre riorganizzare 
al più presto la catena della so
lidarietà. 

Il rilancio nucleare - nelle 
prospettive di chi lo ha proget
tato - diventa improvvisamen
te il cemento che potrà impedi
re all'immenso cubo di Rubik 
sopra descritto di impazzire 
definitivamente: insomma, au
menti il rischio atomico pur
ché si riesca a mantenere lo 
status quo. 

SPECIALE 
L'INDUSTRIA 
DELLA MORTE 1) 
a cura 
di Bijan Zarmandili 

Se Mosca accetta 
di restare a Ginevra 

anche dopo /'installazione 
degli euromissili 

in Germania e in f Lalia, 
Reagan avrà comunque 

segnato un punto 
a suo favore. 

e Il negoziato sui missili è praticamen
te fallito. Manca solo una presa d'atto. 
l a forma avrà comunque una sua impor· 
tanza: altro è se la trattativa si esaurì· 
sce o viene sospesa perché non cl sono 
spazi disponibili per proseguire in vi· 
sta di un accordo e altro è se ci sarà 
un'interruzione motivata con considera
zioni d'ordine politico. A Ginevra si di
scute di armi ma si tiene anche in vita 
il solo canale di comunicazione fra Usa 
e Urss. Riguarda le armi perché le armi 
sono la materia in cui le due superpo
tenze si toccano e sono costrette a • ri· 
conoscersi • ma ha anzitutto un valore 
politico. Poiché le armi sono impiegate 
anche in funzione politica una rottura 
volta ad ottenere determinati risultati -
ma quali? - sarebbe pur sempre coe
rente con questo modo di fare politica. 

Stando alle indicazioni disponibili sa· 
rebbero i sovietici più che gli americani 
a voler abbandonare il tavolo di Ginevra. 
In effetti, se Mosca accetta di restare a 
Ginevra anche dopo l 'installazione degli 
euromissili in Germania e in Italia, Rea
gan avrà comunque segnato un punto a 
suo favore. Sarebbe questo in fondo il 
vero boomerang degli SS-20 per l 'Urss: 
non tanto e non solo non essere riusci· 
ta a bloccare il riarmo della Nato in Eu· 
ropa ma dover subire quel riarmo come 
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Le armi, una ''merce'' che divide 

affare ordinario, tanto da pot~r continua· 
re il negoziato con un semplice « stava· 
mo dicendo... ... Se l'Urss, a questo pun
to, mancato l'obiettivo militare del . suo 
riarmo, mal ben definito ma che puo es
sere dato per presunto, n~n te!l!a;;se al
meno di ricavarne vantaggi poht1c1, tutta 
l'operazione si chiuderebbe con ~na, per· 
dita secca. E per trarne va~tagg1 ! Urss 
deve drammatizzare la " novità " dei Per· 
shing e dei Cruise per riscaldare i mo
vimenti pacifisti all 'azione in questo 
scorcio di anno, ultimo atout . della s~a 
politica, non già perché Il mov.mento sta, 
come dicono i poveri di spirit~. ~no • ;;tru· 
mento di Mosca • ma perche 1 suoi ef· 
fetti sono nell'obiettiva semimpotenza 
delle forz~ politiche costltuìte, la sola 
procedura che possa m~ttere in imbar~
zo i governi interessati._ e . la Germa~1a 
verosimilmente più dell ltaha o dell ln-
~hilterra. . . 

Che le armi siano sempre p1u spesso 
e intensamente impegnate per • fare po
litica • è fin troppo evidente. E non solo 
da parte delle superpotenze, né dalle SO· 
le potenze nucleari, includendo nel 
novero anche le tre defilate ma incom· 
benti potenze medie (Cina, Francia e Gran 
Bretagna). E' molto dubbio peraltro . c~e 
- per quanto riguarda gli eurom1ss11i 
delle due parti - le finalità fossero e 
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di Giampaolo Calchi Novati 

siano quelle che comunemente si dice. 
l 'Urss voleva minacciare l'Europa per 
" finlandizzare " i paesi occidentali? E' 
possibile, ma non si è mal visto in tutti 
gli anni dell'« era nucleare" un simile 
uso del deterrente. le armi nucleari, al 
pari delle basi, servono anzitutto a tener 
sotto controllo i paesi che in teoria be
neficiano di quei dispositivi e non I ber
sagli virtuali. Il sottinteso politico dei 
Pershing e dei Cruise è sotto questo pro
filo più evidente degli 55·20, che, para
dossalmente, incomincerebbero a diven
tare mezzi " politici • solo se, per rea
zione agli euromissili della Nato, verran
no installati nei paesi • satelliti • o addi
rittura in qualche fedelissimo dell'Ame
rica centrale. la trattativa di Ginevra è 
sfasata dunque anche da questa prospet
tiva. Dosaggi militari a parte, gli Usa so
no alla ricerca di un obiettivo politico 
di cui a rigore Mosca finora non ha da
to l 'impressione di aver assoluto biso
gno, anche perché non si può escludere 
che gli 55-20 in Cecoslovacchia o nella 
Rdt complichino i rapporti invece di fa. 
vorirli , per non parlare poi dello scon
quasso che provocherebbe una riedizio
ne di Cuba 1962. Ma la tendenza potreb
be effettivamente riprodursi perché cl 
sono i sintomi di un'evoluzione per cer
ti aspetti parallela. 

l 'uso • politico.. delle armi, tuttavia, 
è polarizzato soprattutto nelle aree in
termedie. Qui non ci sono negoziati che 
possano raffreddare (ma al limite nep
pure surriscaldare) i rapporti al vertice. 
le superpotenze sono a corto di argo
menti politici o ideologici. la " militariz
zazione " • in tutte le sue diverse espres
sioni, dilaga nel Terzo Mondo sia ad ope
ra dei centri di potere locali che delle 
stesse potenze. Dopo il Ciad, il caso dei 
Super-Etendard forniti dalla Francia all' 
Iraq è esemplare. In altre condizioni sa
rebbe stato come dichiarare guerra all' 
Iran, e la Francia si meraviglia pure del· 
le reazioni delle parti interessate. Anche 
l'Italia dà l ' impressione di assecondare 
questo trend. le armi, dopo tutto, sono 
un affare che rende molta divisa o petre>
lio (il che è lo stesso). Un'altra involu
zione che contribuisce a dare una spin
ta ulteriore allo spezzettamento del si· 
sterna. E' facile capire infatti che le ar· 
mi sono una merce che divide anche gli 
alleati e non solo i nemici, che anzi sul· 
le armi debbono discutere, meglio se per 
riavviare quel controllo degli armamenti 
che è stata la più geniale invenzione del· 
la cultura americana nel quadro della di· 
stensione. • 
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Tutto il <<civile>> a rimorchio 
del carro di Marte 
La corsa agli armamenti fattore di ripresa 
di Alberto Castagnola 

e L'affennazione che per i paesi indu· 
strializzati la produLione di armamcn· 
ti costituisce un settore particolarmen· 
te dinamico e trainante - quando ad
dirittura non rappresenta una dimen
sione che carattcrina l'intera struttu· 
ra produttiva e tende ad influire sul
l'evoluzione tecnologica dell'economia 
di tutto il Paese, come nel caso degli 
Stati Uniti - è onnai entrata nell'uso 
comune anche di analisi non spccializ· 
zatc. Tuttavia, non sempre sono chia· 
ri e indiscussi i motivi profondi di qu..:
sta importanza partico!an: rivestita 
dall'industria bellica e ccrcarc di com· 
prenderli meglio è sempre utile pro
prio in questi giorni in cui i livelli di 
minaccia per il gcnere umano sl·mbra
no giunti ad un punto non più tollera
bile. Una prima caratteristica dell'indu· 
stria che produce armamenti è costitui· 
la dal fatto che ha in genere come prin
cipale cliente lo Stato di appartenenza 
{mentre anche gli altri m·quircnti este
ri sono quasi scmprc dci governi}. La 
situazione più frequente è quindi quel
la di un governo che stabilisce intensi 
cd esclusivi rapporti con un numero 
non clevnto di aziende il cui sviluppo 
dhcnta strettamente connesso con le 
scelte strategiche di quello Stato. Al· 
l'inrcrno di questo rapporto è poi dif
ficilL' stabilire se le dcci:.ioni strategi
che - o addirittura alcune decisioni di 
politica estera in campo militare, come 
l'invio di forze terrestri o acrona\•ali, 
o la \'Cndita di sistemi d'arma in si
tuazioni di conflitto - sono prese in 
modo totalmente indipendente dalle 
t.'-.i2enze economico-fìnan1iaric delle 
azi~nde e dalle lince di evoluzione tcc
no!ogica da esse sviluppate, o se piut· 
tosto non ci si trovi quasi sempre in 
presenza di un complesso giuoco di 
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interazioni, di rcciprochc inllucnlc, d1 
interessi sostanlialmentc comuni, che 
rendono le decisioni governative e le 
politiche aziendali complementari e \i· 
cendevolmentc funzionali. 

In molti casi, poi, lo Stato partecipa 
direttamente. ma in una logica di pro
fitto e di espansione tutta privata, alle 
produzioni bellichl•: in una prospet
tiva di spese militari destinate sola
mente e realmente alla difesa naziona
le, ciò sarebbe accdtabile, ma lo è 
molto meno se i sbtcmi d'arnia prlr 
dolti sono concepiti per una guc1 r~1 di 
oppressione, se la dipendenza tecnollr 
gica da imprese estere è molto rilc· 
vantc, se le esportazioni verso altri 
paesi sono molto elevate cd 1,.-çonomica· 
mo.:nte essenziali. 

La seconda caratteristica ddl'indu· 
stria bellica è il ruolo essenziale che 
in essa svolge la ricerca e le sue ap
pl icazioni tecnologiche. 

L'esigenza di disporre di sistemi d'ar
ma sempre piu perfezionati e di non 
lasciarsi superare da altri paesi, tra· 
scina l'industria di questo settore in 
una rincorsa continua e alimenta un 
processo, praticamente illimitato, di 
in\'cnzione di nuove armi e di perfe
zionamento di quet:e già esistenti che 
utilizza al massimo la ricerca scien· 
tH!ca sia di ba-.e che applicata. In so
stanza, mentre ... ono molti nelle eco
nomie moderne i -.cttori con una forte 
componente tecnologica, l'induslria 
bellica gode dcl \·antaggio {essenziale 
nei -.istemi capitalistici) di non dover 
commisu rare i suoi prodotti alla ri· 
chiesta dcl mercato e di non doverli 
sostituire sotto la pressione della con
correnza di altre aziende, ma di veder· 
li richiesti , anzi sollecitati, solo in rc-
1::.zione alle migliori prestazioni che 

po,,sono c::.$Crc fornih.· da vari sistemi 
d'arma. 

Ali.i ricerca scientifica in tutte le 
sue articolazioni che possa essere uti· 
lizzata a fini bellici \•iene quindi data 
la massima priorità, mentre la \aluta. 
zione dci co~ti necessari per passare ad 
un ulterion: liv.:llo tecnologico è sem
pre subordinata agli obiettivi di poten· 
zn nel quadro internazionale. 

Dalle due caratteristiche qui eviden
J'.iatc na-.cono una serie di conseguenze 
.:conomiche che rendono il settore par· 
licolarmentc "cl ficicnte • nella produ· 
zione di prolitto. Le commesse sono 
aff idatc alle industrie belliche che ga
rantiscono precise scadenze di speri· 
ment~lzionc e realizzazione e consegna 
di nuovi modelli e la rispondenza dci 
~istl'llli d'arma alle esigenze militari, 
ottenendo in cambio un riconoscimen· 
to di costi e di profitti a livelli im· 
pensabili in altri campi. In secondo luo
go, con il passare degli anni, periino la 
ricerca pura d.:llc università (anche 
per discipline apparentemente lonta
ne. dalla psicologia alla sociologia, al· 
l'ecologia), e stata ampiamente finali7.· 
J'.ata e condizionata alle esigenz.: delle 
produzioni militari. In alcuni paesi Cl> 

mc gli Stati Uniti, si può anzi affer
mare che interi settori di produzioni 
civili <>ono in realtà dei'• sottoprodotti • 
della ricerca militare (dall'elettronica 
all'industria aerospaziale), mentre gli 
cffelli positivi di • ricaduta,. sul civi
le in campi socialmente utili {medicina, 
comunicazioni, genetica ccc.} è molto 
ritardata nel tempo cd è in ogni ca-.o 
subordinata alle linee di evoluzione tec
nologica imposte dalle esigenze militari. 

Un terzo aspetto, la cui influenza sui 
tnssi "a due cifre"• cioè superiori al 
10°0, che hanno caratterizzato gran par
te dci paesi capitalisti nel periodo più 
recente è sicuramente sottovalutata, è 
costituito dall'effetto inflazionistico del
le spese militari, che tengono poco in 
conto la situazione generale del merca· 
to. Già da molti anni è stato denuncia
to il fenomeno del tremendo aumento 
dei costi dei prodotti dell'industria bel
lica; di recente il Wall Street 1011rnal 
(16-8-83) sottolineava il fatto che il bom
bardiere B·I aveva già un costo di 230 
milioni di dollari mentre il caccia F-18 
della Marina che pure ha un rendimen
to dubbio, costa 20 milioni di dollari. 

Inoltre, è ormai noto (Time dcl 
25-7-83) che i militari pagano a peso 
d'oro le parti di ricambio: il costo di 
unn \alvola dell'aereo F-111 sarebbe 
passato in un anno da 16 a 3033,82 d?I· 
tari' un copcrchictto di plastica del dia· 
mc;ro di poco piu di due centimetri sa· 
rebbe stato pagato alla Boo.:ing 1118,26 
dollari, inoltre, esaminando 15.000 prez-
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zi per il p.::riodo 1980-82 il Pentagono 
ha recentemente scoperto che il 65% 
dci prc7.Zi è aumentato di oltre il 50%, 
4.000 prezzi sono saliti di oltre il SOO°'o 
e alcuni prezzi dcl 1000%. An~!oghc 
considerazioni vengono svolte m In· 
ghilterra da Andrew Wilson ((?b.server 
dcl 28-8-83) che afferma addmttura: 
• Se continua così: noi in Occidente, 
come pure quelli ad Oriente, saremo 
costretti alla fine ad una politica di 
disarmo a causa dell'inflazione"· A so
!'>tegno della sua tesi porta dcg:i c::.cm
pi impressionanti: nel 1978 una fregata 
tipo 22 costava 135 milioni di sterline. 
cioè tre volte il costo in termini rea
li, del tipo precedente dcl 1958, e ciò 
significa che nel 1988 potrebbe costare 
~00 milioni di sterline; in aviazione. 
l'Harricr GR I costa quattro volte il 
caccia Jlunter che ha sostituito. 

Una quarta conseguenza economica, 
mollo importante in pas!>.ato pc.r valo
rinare il ruolo dcl settore bellico an
che agli occhi dci sindacati ma oggi 
fortemente dimensionata, è quella re
lativa ai livelli occupazionali. 

Il settore è stato in espansione an
che in periodo di • pace "• poiché la 
fine della guerra in Vietnam non ha 
certo determinato come si tcme\'a lo 
-.mantellamcnto dell'industria, mentre 
n.:!gli ultimi trent'anni i conflitti • lo· 

Il movimento 
per la pace 
e la scadenza 
del 22 ottobre 
e Tracciare oggi una m~ppa del, movi
mento della pace in Italia è u~ opera· 
zione molto difficile e probabilmente 
inutile. Inutile nel senso che la scad~n
za del 22 ottobre .in cui Roma ospite· 
rà la grande manifesta.zione del!a pace, 
e ormai alle ultime giornate d1 prepa
razione. In quell'occasione. si potra ve
rificare l'ampiezza della .rispost~ popo
lare alle iniziative ed aglt appelli per la 
pace e per il disarmo _che si. sono sus: 
seguiti in questi ultimi tempi. Come s1 
sa essi sono vari. E non e un caso se 
la manifestazione del 22 non è stat~ 
indetta da un unico appello del Coordi
namento dei comitati della pace. ma da 
una pluralità di posizioni e di formazio
ni pclitico-culturali che: o~nuna p~r suo 
conto, hanno sentito I esigenza d1 lavo
rare per una mobilitazi~ne popola~~ che 
si esprima nella partec1paz1one p1u am
pia possibile. . . . . 

!I momento politico internazionale e 
troppo denso di mi.nacciose. incogni!e 
per permettere ~rro~1 e. lasciare ~paz10 
a facili protagonismi. 01 questo 11 mo
vimento italiano ha piena coscienza e 
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cali" sono stati oltre 170 e quindi • 11 
mercato ha tirato" e l'occupazione è 
aumentata. ~ella recente fase di crisi 
generalizzata, poi, il settore non ha 
perso posti di lavoro. E' però da rile
\'are che proprio dalla forte spinta 
.ccnologica deriva una clc\'ata sofisti· 
cazione dei sistemi d'arma più avan
zati, che richiedono quindi una mano
dopera sempre più ridotta rispetto al 
capitale investito, quindi l'occupazione 
è rimasta stabile o è aumentata a ritmi 
molto più contenuti di quelli dcl fnttu. 
rato. Perde quindi molta consistenza 
l'argomento tante volte portato da go
\"erni e da certi sindacati a sostanzitl!e 
difesa dell'industri::i bellica. specie con
tro le ipotesi di riconversione. In que· 
sto senso, quasi rivoluzionario risulta 
essere lo studio diffuso l'anno scorso 
dal sindacato dci mctnlmcccanici amc· 
ricani, nel quale si dimostra\'a, dati al
la mano, che il settore bellico assorbi· 
\'a negli Stati Uniti pochi la\ornton 
per unità di capitale investito dspet to 
ad altri settori e quindi si suggeri\'a, 
volendo risolver~ i problemi occupazio
na'i, di effettuare pii.i im·estimenti in 
industrie diYcrse da quelle belliche. 

Per concludere, anche nella lasc at· 
tuale la parte della struttura produtti· 
\"a orientata a fini bellici svolge indub
biamente un ruolo propubh·o all'intcr· 

l'impegno ed il lavoro di questi giorni 
vuole essere quello di sfidare chiusure 
e rigidità che potevano sussistere solo 
nella logica degli intergruppi. la strut
tura del coordinamento da sempre ha 
percepito la difficoltà interpretativa e 
di gestione che è alla base del rappor
tarsi delle componenti che convivono 
nel suo interno. In questo senso è sta
ta significativa l'assemblea generale dei 
comitati, tenutasi a Roma nel gennaio 
scorso. 

E' stato quello, per tutto il movimen
to, un momento politico qualificante. l1 
si è espressa, con precisione anche 
metodologica, la fondamentale esigen
za di libertà ed autonomia del movimen
to da logiche strettamente di partito. 
la successiva esperienza estiva del 
campo IMAC e dei blocchi ai cancelli 
del Magliocco a Comiso hanno ulterior
mente aumentato e rafforzato ìl grado 
di maturazione politica dell'insieme del 
movimento. Prova m:. sia che le posi· 
zioni, caratteristiche dei gruppi così 
detti di autonomia operaia, sono state 
isolate e neutralizzate all'interno del 
movimento con precise posizioni poli
tiche, pur. rispettose del confronto de
mocratico. Si può dire che assistiamo 
oggi ad una profonda presa rli co<icien
za, individuale e generale, delle tappe 
percorse dal movimento e dei suoi nuo
vi obiettivi. Proprio oggi, a ridos!~ del
la scadenza dell'installazione dei Crni
se in Italia, invece di una caduta di 
tensione di fronte all'incapacità di bloc· 

uu Jd ... 1s1ema capi1al1::.Lh .. u, con cffct· 
t1 moltiplicati nelle aree industrialmen
te piu forti. In questa ottica. i tentativi 
di trattare la riduzione degli armamen
ti nucleari potrebbero anche essere 
interpretati come una presa di coscien
za da parte delle grandi potenze, che 
il puro e semplice aumento delle te
state e dci vettori incontra un qualche 
limite di tipo produttivo, cioè stimola 
poco le imprese del comparto. 

Viceversa le dottrine strategiche, an
che NATO, che sottolineano l'importan
za dell'armamento non nucleare, tro
vano un riscontro nell'interesse di un' 
ampia sezione di strutture produttive 
(ivi inclusa la siderurgia, i cantieri ccc.), 
non solo statunitense. ad accelerare ul
teriormente la corsa al riarmo a fini di 
rilancio dci profitti. L'in teresse degli 
Stati ad nvviarc la ripresa coincide og
gi in larga misura con quelli delle in· 
dustrie belliche. Restano invece irriso!. 
ti i problemi degli effetti inflattivi e di 
quelli occupazionali, anche perchl! il 
settore armi è fortemente inserito (an-
1i ne è uno dci motori) nel processo 
di prolonda ristrutturazione in atto ~u 
scala mondiale nell'industria basata 
~ullc nuove tecnologie microelettroni
che, che cspe!lono manodopera a livel
li storicamente mai verificatisi. 

care l'ingranaggio dell'escalation missi· 
listica e del terrore aumenta l'attenzio
ne e l'impegno nell 'identificare tutte le 
altre componenti della minaccia alla 
pace. Il movimento in questi anni si è 
battutto per il " no a tutti i missili '" 
ma ha però anche avuto la capacità di 
individuare il problema della pace nel 
suo quadro d 'insieme; si pone, perciò, 
con molta chiarezza i problemi della di· 
namica della crisi internazionale che 
potrebbero innescare la spirale di una 
guerra generale. Quindi, attenzione al· 
la riconversione dell'industria bellica, 
uscendo dalle generiche dichiarazioni di 
buona intenzione, ma valutando e por
tando avanti politicamente ipotesi che 
abbiano la possibilità e la capacità di 
passare dal piano ideale al reale. Ed è 
uno sforzo di tutto il movimento per la 
pace, dai pacifisti, ai sindacati, alle Acli, 
alle chiese e ai partiti di massa. le 
analisi della riconversione si intreccia
no e si fondano sull'esigenza, ormai 
molto forte nel movimento. di elabora
re e sviluppare una nuova logica del 
concetto di difesa e di sicurezza nazio
nale. 

Dopo il 22 sarà convocata un'assem
blea generale dei comitati. Sarà li che 
si formulerà la strategia comune per 
il prossimo anno, sulla base di tutte 
queste esigenze espresse; non ci si 
fermerà alla battaglia per la pace. 
Neppure all'arrivo del primo Cruise in 
Europa. 

Ornella Cacciò 

• 
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Una tragica catena 
di S. Antonio 
Il processo di riarmo 
nel mondo: aspetti quantitativi 
di Carlo Presciuttini 

e Nd 1982 le spese militari nel mon
do h:tnno raggiunto una cifra valutabi!e 
tra i 700 e i 750 miliardi di dollari (1). 
E' questo il culmine temporaneo di un 
processo di riarmo fondato sulla com
petizione economica e militare. Punto 
di partenza è stato per molti aspetti 
il confronto-scontro tra Germania da 
una parte e Gran Bretagna e Francia 
dall'altra agli inizi dci secolo. Conclu
sasi la prima gut>rra mondiale, il fat
tore-competitività, dopo un periodo di 
stasi, ha reintrodotto un processo di 
riarmo che, a partire dalla fine degli 
anni '30, ha visto la sua conclusione so
lo al termine dcl secondo conflitto mon· 
diate Successive impennate nelle spese 
militari si sono vcriricatc con la guer
ra di Corea e nel periodo più acuto 
del conflitto vietnamita. A ben guar
dare, il trend presenta i suoi fattori 
di spinta nelle crisi mondiali di mag
gior rilievo e dimostra una costante 
incapacità a ritornare ai più bassi li
velli precedenti ogni volta che un de
terminato conflitto è cessato. Le spese 
restano infatti costanti sino all'avvento 
della crisi successiva in cui, diretta· 
mente o meno, sono interessate le su. 
pcrpotenze. 

L'ultima grande ascesa delle spese 
militari si è verificata a partire dalla 
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fine del 1979, anno in cui la tensione 
si è acuita in seguito all'intervento so
vietico in Afghanistan. Successivi fat
ti politici e militari (la crisi polacca, 
quella fra USA e Iran, il conflitlo tra 
Iran e Iraq. le tensioni in centro Ame
rica, I~ seconda crisi del petrolio ... ) 
hanno m breve tempo favorito ulterior
mente i programmi di riarmo reaga
niano. Si è così giunti alla cifra inizial
mente citata e ad un aumento medio 
annuo del 3,8% in termini assoluti tra 
il 1978 e il 1982 (2). 

Le previsioni a breve termine non 
indicano alcun fattore di stasi . Al di 
là dcl fatto che tra le due superpoten· 
ze il clima continua a mantenersi teso 
(si pensi al clima isterico provocato 
dalla trageda del Jumbo sudcoreano 
e si tenga presente la difficoltà, o l'im
possibilità di dialogo ai negoziati di 
G.inevra relativi ai missili a medio rag
gio e a quelli intercontinentali), è suf
ficiente considerare le cifre dei pro
grammi di spese per la difesa di alcu
ni paesi per avere una conferma di 
quanto precedentemente affermato. Il 
progetto reaganiano, ad esempio, pre
vede una spesa-record di 2.000 miliar
di di dollari per il quinquennio '85-'89. 
La ~rancia ha varato un piano di spese 
equivalente a 163.000 miliardi di lire 

per il periodo '84-'88. Dietro la spinta 
della vittoriosa guerra delle Falkland
Malvinas, il governo inglese ha varato 
una spesa (anno finanziario '83-'84), di 
oltre 36.000 miliardi di lire. In estre
mo Oriente, il premier Nakasone ha 
mostrato l'intenzione di rendere nuova
mente il Giappone, dopo un lungo pe
riodo pacifista, e una portaerei inaf
[ondabile • (3). Poco si può dire dei 
programmi sovietici; in ogni caso, se
condo alcune stime, le spese dell'URSS 
Pl!r la difesa hanno avuto nell'ultimo 
decennio una crescila costante di cir
ca due miliardi di dollari in termini 
rc.:ali (4). 

Questo enorme incremento di spese 
militari nel mondo è stato generalmen
te finalizzato allo sviluppo di sistemi 
d'arma sempre più sofisticati, sia nu
cleari che convenzionali, e allo studio 
di nuovi scenari di guerra che, per la 
prima volta nella storia dell'uomo coin
volgerebbero lo spazio extra-atm~sferi
co_. e~ ~iferiamo ai progetti che gli 
sc1enz1at1 americani stanno approntan
do pl!r la messa in orbita di satelliti 
capaci di neutralizzare i missili inter
continentali attraverso i laser nuclea
ri. Nello stesso tempo si è favorito lo 
sviluppo di un settore della produzione 
militare che da diversi anni era stat:> 
accantonato: quello relativo alle armi 
chimiche e batteriologiche. Nel suo pro
gramma quinquennale, per fare un 
esempio, il governo degli Stati Uniti 
ha previsto, per questa categoria di ar
mi, spt:se per circa otto miliardi di 
dollari (5). 

Molte sono state le dichiarazioni di 
esponenti ad alto livello (prima fra 
tutte quella del comandante supremo 
del!e forze NATO in Europa, gen. Ro
gers) favorevoli ad uno sviluppo qua
litativo delle armi convenzionali. Evi· 
dentcmente tali conclusioni sono state 
dettate dai risultati degli ultimi con
f I i tti. La guerra delle Falkland e l'inva
sione israeliana in Libano hanno dimo
strato, in particolare, l'efficacia dell'ap
plicazione dell'elettronica e dell'avioni
ca in campo bellico. Scalpore hanno in
fatti destato nell'opinione pubblica i 
successi dei missili autoguidati, dei 
cannoni navali automatizzati o della 
guida dei bombardieri programmata in 
gran parte da computer di bordo. Dai 
proerammi di ricerca e sviluppo e da 
quelli immediatamente produttivi por
tati avanti dai paesi industrializzati, ri
sulta che la tendenza delle attuali stra
tegie sia proprio quella di accreditare 
una forte credibilità a sistemi d'arma 
di questo tipo, sistemi che hanno mol
te possibilità in più di quelle nucleari 
di essere impiegate sui campi di batta. 
glia. In seguito a ciò si stanno predi-
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sponendo, m USA come m Francia, in 
Gran Bretagna come in Israele, quelle 
e Task-Forces • che, puntando sulla ve
locità d'azione e sulla precisione delle 
armi si ritiene siano in grado di ri
solv~re sempre più i numcro~i conflit
ti a carattere locale. 

Per quanto riguarda il ria~o nu: 
cleare va sottolineato come gh Stati 
posse~sori di tali ordigni badino, non 
tanto ad accrescere un arsenale oggi 
giunto a circa 50.000 testate nuc!ea':Ì 
(un equivalente di 3,5 tonnellate d1 tn
tolo per ogni abitante sulla terra!), 
quanto a perfezionare qualitat_ivament~ 
i vettori. Si tende, ad esempio, a svi
luppare il sistema Mirv (ogive format~ 
da varie testate, ciascuna capace d1 
colpire un proprio obiettivo), _a. ~rear~ 
missili dalle ridottissime poss1b11ttà d1 
errore e bombardieri strategici invisi· 
bili ai radar nemici (gli • stealth ). Da~ 
punto di vista quantitativo, gli Stati 
Uniti posseggono circa 30.000 testat~ 
nucleari (erano 26.000 nel '67 e quasi 
32.000 nel 75), dimostrando di volersi 
mantenere stabili nel numero e di pun· 
tare, appunto, sul miglioramento te~no
logico. L'Unione Sovietica possiede 
17.Q00.18.000 testate nucleari, ma ha con
solidato di molto il suo potenziale of
fensivo proprio negli ulti!11i anni. :-.1~1 
'67 possedeva, ad esempi.o, poco p1u 
di 6.000 testate; nel 75 circa 11.500 e 
nel1'80 intorno alle 15500. 

Di poco conto è la presenz.a nuclea
re di Cina (meno di t.000 testate), Fra~
cia (oltre 700) e Gran Bretagna (p1~ 
di 650), anche se gli ultimi due P3:es1 
prevedono un rafforzamento quantit~
tivo e qualitativo notevole nel prossi
mo decennio. 

La maggior parte delle_ s~ese per !a 
produzione di armamenti nguarda, m 
ogni caso, il settore convenzionale (ae· 
rei, carri armati, navi. .. ). Il fatto è 
comprensibile: le guerre del nostro 
tempo continuano ad essere combattu
te con questo tipo di armi, sia pure 
sempre più perfezionate soprat_tutto at
traverso quei tragici labo~t~n che sa: 
no gli innumerevoli confhtt1 prescn_h 
nel Terzo Mondo. E' soprattutto m 
questa vasta area martoriata che giun· 
gono, non a caso. le armi prodotte _dai 
paesi industrializzali. Secondo le stime 
del Sipri, i_l 60-70<_0 .dell'ii:ite~a quot~ 
di export d1 grandi s1st_em1 d .a~a ~1-
guarda per l'appunto 1 paesi m Via 
di sviluppo, la gran parte dci qu3:li è 
coinvolta in una l?ucrra. Tra questi, al 
primo e al secondo posto vengono la 
Siria e la Libia (9,4 e 9,2% dell'import 
verso il Terzo Mondo nell'ultimo quin
quennio), al sesto l'Iraq (5,2% ), al set· 
timo Israele (4,9%), al nono l'Iran 
(3,5%) (6). 
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li commercio delle armi assume, in 
questi termini, valenza politica: è la 
continuazione indiretta (ma tragica
mente concreta) della competitività tra 
le superpotenze. Stati Uniti e Unione 
Sovietica sono, infatti, i maggiori e· 
sportatori di armi, per un \'alare di 
quasi 5 miliardi di dollari nell'82 per 
i primi e di quattro per la seconda. 
Francia, Gran Bretagna, Italia e Ger
mania sono gli altri maggiori esporta· 
tori di materiale bellico. Fra tutte e 
quattro hanno esportato armi per un 
valore di quasi tre miliardi di dollari, 
con il fine di ridurre i propri deficit 
di bilancio, spaventosamente alti a par· 
tire dalla crisi del petrolio. Molivi di 
controllo militare (per le superpoten
ze) o industriale (per gli altri paesi) 
sono dunque alla base di questo fio
rente commercio che, a detta di nume
rosi studiosi, rappresenta una tra le 
cause più incidenti della instabilità po-

Quando i popoli 

litica e sudale.: dd mondo cuntcmpv-
raneo. 

• 
NOTE 

(I) Cfr. Sipri, The arms race and 
arms contro!, London and New York, 
1983, pag. 126. 

(2) Idib., pag. 125. 
(3) Il bilancio preventivo giappone

se per 1'82 prevedeva un aumento del
•1e spese militari del 7,5%; gli altri pro
grammi di spesa prevedevano invece 
una crescita zero. 

( 4) Sipri, cit., tabella !A.I, pag. 27. 
(5) Cfr. F. Battistelli, Sociologia del

la corsa agli armamenti, in Il Mulino, 
Bologna, marzo-aprile 1983, pag. 175-6. 

(6) Sipri, cit., tabelle 8.l e 8.2, pagg. 
160-161. Cfr. A. Ninni, Note di lettura .. ., 
in AA.VV., Spese militari, tecnologia e 
rapporti Nord-Sud, Milano 1982, pagg. 
107-123 

sono ostaggio della Bomba 
Un confronto politico 
ed economico, ancor prima che militare 
di Maurizio Simoncelli 

e Quando esplose la bomba atomica 
su Hiroshima (poi, successivamente, 
su Nagasaki), l'opinione pubblica mon
diale avvertl che nel 1945 era stata po
sta una pietra miliare nel corso della 
storia. 

Le contrastanti reazioni indicavano 
che, comunque, gli equilibri internazio
nali del XX secolo andavano profonda
mente modificandosi non solo a causa 
dei nuovi assetti postbellici, ma anche 
a seguito dell'irruzione così violenta 
degli sviluppi tecnologici sulla scena 
mondiale. 

La supremazia atomica statunitense 
prima, i riusciti esperimenti sovietici 
dopo, e, infine, l'ampliarsi progressivo 
del cosiddetto e club nucleare • (Fran
cia, Gran Bretagna, Cina, ecc.) confer
mavano costantemente lo sviluppo irre
versibile del fattore nucleare come ele
mento non secondario della politica 
militare ed estera delle maggiori po. 
tenze. 

Non a caso, numerosi poi furono i 
trattati internazionali aventi come sco
po quello di regolamentare la produ
zione, la sperimentazione e l'uso dcl-

l'arma nucleare. Ben cinque di essi 
furono firmati prima del 1972, che è 
la data storica del primo accordo tra 
USA e URSS sulla limitazione degli 
armamenti strategici (denominato 
Salt l ). 

Frutto dcl disgelo e della distensione, 
il Salt I apriva la strada alla seconda 
fase, denominata analogamente Salt II, 
dalla vita assai più travagliata. Firmato 
da Breznev e da Carter, il Salt II su
scita\'a una fortissima opposizione nel 
Parlamento statunitense al punto da ar
rivare alla sua non ratificazione. 

Ciononostante, il fatto che il Salt Il 
non fosse ratificato negli Stati Uniti 
non impedì ad ambedue le parti di 
rispettarne, per un tacito accordo, i li
miti stabiliti. 

Eppure, i problemi di fondo non ap
paiono risolti. Durante gli anni settan
ta, con l'acuirsi della crisi economica 
internazionale, riprende la guerra fred
da tra le due superpotenze, mentre au· 
menta il divario tra Nord e Sud. 11 sot
tosviluppo si fronteggia con lo svilu~ 
po, mentre gravi tensioni !~cerano 1 
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SPECIALE 
L'INDUSTRIA 
DELLA MORTE 

L'evolversi dc!lc tecnologie fa si che 
gli accordi faticosamente raggiunti al 
tavolo dei due Salt siano praticamen
te insignificanti, dato che ai numeri 
tende sempre più a sostituirsi la qua
lità del sistema d'arma nucleare. Te· 
state multiple, maggiore precisione nel 
centrare il bersaglio, aumento della ve
locità, memorizzazione in microcompu
ters del tragitto, ccc. sono le caratteri· 
stiche dei missili della nuova genera-
zione. • 

E' di questi anni anche lo sviluppo 
di missili nucleari a gittata intcrmc· 
dia, per lo più ipotinati per un con· 
flitto nell'ambito dcl teatro europeo. 
Dai missili a gittata (relativamente) li
mitata come i Pcrshing I (750 km) o 
SS-12 (800 km) assistiamo allo svilup
po di analoghi sistemi d'arma, ma ben 
più precisi e potenti come gli SS-5 o 
gli SS-20 o i Polaris (tutti con gittata 
superiore ai primi di ben cinque vol
te). 

La risposta a questa escalation qua· 
litativa degli armamenti nucleari è l'ag
gravarsi della tensione tra le due par· 
ti, dato che lo sviluppo tecnologico ren
de sempre meno possibile, con l'abbre· 
viazione dei tempi di reazione. una con
sultazione tra i contendenti in caso di 
allarme. 

Cruisc e Pcrshing II sono i più re
centi della serie, ma non certo gli ul
timi. Nuove generazioni di missili, più 
miniaturizzati, più veloci, più precisi, 
si preparano già a prendere il loro po
sto alla fine degli anni ottanta e se
guenti. 

I confini tra missili tattici e strate
gici appaiono sempre più sfumati. Da 
a rmi ad uso, tutto sommato, al massi· 
mo • interregionale " e voluminosi sia
mo arrivati a missili che possono na
scondersi dentro un autotreno. Con la 
pratica impossibilità di verifica reci
proca, cade il presupposto base per 
ogni accordo ulteriore tra USA e URSS, 
a meno che non si ipotizzino delegazio
ni statunitensi e sovietiche girare libe
ramente nel territorio avversario per 
contare i rispettivi missili. 

La tecnologia nucleare, simbolo del
la seconda metà di questo secolo, ap
pare facilmente riconvertibile dall'uso 
civile a quello militare, suscitando gli 
a ppetiti di molte nazioni nel Terzo 
Mondo. India, Israele, Sudafrica, Ar· 
gentina, Brasile, Taiwan, Corea deJ Sud, 
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Libia. Iraq mostrano un particolare in
teresse e moltiplicano (con alterni ri
sultati) g:i sforzi per entrare a far par
te dcl « club nucleare "· 

L'arma nucleare si diffonde e divie
ne il dato con cui confrontarsi quoti· 
dianamente, politicamente e strategica. 
mente. 

E' essa solo uno status symbol? Rap
presenta, in quanto tale. solo una mi· 
naccia politica, capace di garantire la 
libertà della nalione che la possiede? 
Oppure è una particolare arma tra le 
tante, da utilizzare eventualmente in 
casi disperati (e quali di questi)? 

Da parte statunitense le prese di po
sizione al riguardo hanno, con gli an· 
ni, subito numerose modifiche. Dalla 
risposta massiccia (ad ogni piccola mi
naccia sovietica attacco atomico tota
le, nel periodo dcl monopolio nucleare 
USA) alla strategia flessibile, capace 
di seguire una graduale escalation nel
l'ambito dcl conflitto. 

Anzi, più volte a Washington e al Pen
tagono si è dichiarato di ritenere fat· 
tibile e possibile un conflitto nucleare 
limitato (al teatro europeo) in caso di 
un attacco sovietico o di tipo conven
zionale con forze enormemente sover
chianti o di tipo nucleare tattico tout 
court sulla vecchia Europa. 

Da parte sovietica, militari e politici 
hanno sempre tenuto a precisare che 
un conflitto limitato all'Europa non è 
fattibile, né seriamente ipotizzabile, 
poiché li coinvolgerebbe subito, lascian· 
do intatta l'America. 

D'altro canto, mentre le due c;upcrpo
tenze. in forme differenti. proclamano 
il !oro interesse alla pace, esse provve· 
dono contemporaneamente a sviluppa· 
re sistemi nucleari sempre piu nume· 
rosi e sofisticati, capaci di colpire con 
una precisione sempre più elevata. Con
frontando gli annuali 1979 e 1983 del 
prestigioso centro di studi svedese, il 
Sipri, si può addirittura notare un ar· 
resto, se non un calo, della qualità glo
bale dci megaton posseduti dalle due 
superpotenze. 

Per quanto strano ciò possa sembra· 

n: a prima vista, questo fenomeno di· 
pende appunto dalla raffinatezza tecno
logica di questi missili, che sostituisco
no abbondantemente la quantità con 
la qualità. 

E queste decine di migliaia di testa
le nucleari cosa vogliono rappresenta· 
re? Solo, come si diceva, un'esposizione 
di • muscoli,. in modo da spaventare 
l'avversario, o possono in realtà essere 
strumenti da utilizzare concretamente, 
sulle basi nemiche, sulle città, sui por
ti, ccc.? 

La moderna guerra nucleare, ormai, 
prevede una distruzione non solo di al
cuni centri strategici (militari e indu
stnali), ma anche e soprattutto degli 
insediamenti urbani grandi e mcdi. I 
civili sono in effetti gli ostaggi di que· 
s ta guerra fredda, vittime predestina
te a sorti ben peggiori dei terribili bom
bardamenti della seconda guerra mon
d iale. 

Complessivamente, l'epoca nucleare 
iniziata nel 1945 vede confrontarsi due 
bloc<..h1 militari, e soprattutto USA e 
URSS, riconfermando comunque la pre· 
dominanza del Nord rispetto al Sud, 
sempre più immerso nel sottosviluppo. 

Di rronte a questo spiegamento di 
forze nucleari e convenzionali, che non 
ha precedenti nella storia come poten
zialità distruttive, si pone un interroga
ti\•o di fondo. Esiste un equilibrio mili
tare? E quanto è esistito? Come può 
esistere, se la frenetica corsa tecnolo
gica sviluppa armi sempre più sofisti
cate e micidiali? 

Questo mitico equilibrio, fondato su 
di un arsenale onnai immenso, esiste 
da\'VCro in termini reali o non nascon· 
dc, invece. la difficoltà da parte dci 
paesi industrializzati a mantenere un 
rapporto Nord-Sud favorevole ai primi? 
Visto da una prospettiva storica, que
c;to confronto tra Est ed Ovest proba
bilmente significa il tentativo di supc· 
rare il dualismo nella predominanza 
verso il Terzo Mondo, cioè lotta poli· 
tica cd economica ancor prima che mi· 
li tare. 

M. S. 
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Democrazia 
e socialismo 
nell'azione 
e negli scritti 

di Francesco De Martino 
e Rileggere oggi nei due volumi pub
blicati dagli Editori Guida degli Scritti 
politici di Francesco De Martino quan
to l'esponente socialista è andato espo
nendo per un lungo corso di anni, a 
cominciare dall'inverno 1943-44, sulle 
vicende politiche italiane significa non 
solo ripercorrere un itinerario di lot· 
te, di difficoltà, di mutamenti, comune 
a tutta una generazione che visse dram
maticamente la riconquista della liber· 
tà, ma anche compiere una <" ricogni
zione » su fonti dirette, come si dice 
in gergo <li scienza storiografica, cir
< a l'intricato cammino che i gruppi di
rigenti del nostro paese hanno dovuto 
compiere per consolidare quelle isti· 
tuzioni democratiche che vita tanto 
travagliata hanno avuto nella peniso
la. In Francia ed in Inghilterra infatti 
lo spostamento a destra si~nifica csal· 
ta?ione degli aspetti individualistici 
nella vita economica e organizzativa, 
~acrificio d'interessi delle classi meno 
fortunate, mentre in Italia apparati in
terni-t.-sterni allo Stato, a livello inter
nazionale od endogeno, hanno spesso 
operato in quella direzione mettendo 
,, repentaglio la stessa sopravvivenza 
del re~ime pluralista. Ciò spiega co· 
me l'educazione politica delle masse, la 
loro partecipazione diretta all'ammini· 
strazione centrale e locale, costituisse, 
sin dal periodo in cui ancora le forze 
alleate facevano valere i loro diritti di 
occupazione, uno dei compiti che i di. 
rigenti dei partiti democratici si pro
ponevano per il rinnovamento del 

paese. 
Adesso è abbastanza facile, in una 

generalizzazione che nominalmente 
sembra aver ridotto le distanze tra le 
diverse forze, sostenere la « terza via » 

nella ricerca di un contemperamento 
Lra gestione privata e piano economi
co statale, nella salvaguardia delle li-
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bertà, con una estensione del control
!o democratico, per uno sviluppo del
) 'autogoverno negli ambiti territoria
li e produttivi. Ma quando De Marti· 
no, allora esponente napoletano del 
Partito d'Azione, portava avanti que
sti discorsi, poteva sembrare che il suo 
fosse più un invito alla speranza pro
veniente da uno studioso che non la 
presentazione di soluzioni possibili. A 
quegli ideali e obiettivi egli è rima
sto fedele, in una linea di coerenza 
che non è molto diffusa dalle nostre 
parti. Se andiamo a vedere a fondo in 
quei ragionamenti, dagli anni '40 agli 
anni '50, dalla rivendicazione delle au
tonomie regionali in polemica con gli 
stessi partiti del movimento operaio 
alle critiche nei confronti di orienta
menti che si illudevano di riportare 
pedissequamente in Italia esperienze 
che avevano avuto una loro raRione 
storica altrove, ci rendiamo conto di 
rame quelle valutazioni fossero il frut
to di un approfondimento loPico an
cor prima che politico, e dal quale 
scaturiva l'esigenza di assicurare le 
f-aranzie democratiche nelle trasforma
zioni verso il socialismo. 

E fu così che all'indomani dei fatti 
d'Ungheria un fondamentale sag~io di 
De Martino su Mondo Operaio con
tribuì a chiarire come nessuna profon
da trasformazione potesse esser impo
sta dall'esterno e come il nesso tra 
democrazia e socialismo richiedesse per 
l'Italia la scelta di una strada anche 
culturale che Togliatti tardava ad intra
prendere. Era la voce di un socialista 
che ha tenuto a sostenere la tradizione 
marxis~a. come caratterizzante il parti
to socialista anche quando i segni di 
quella tendenza sono andati progressi
vamente scomparendo 

~'i?ea cent_rale che ha guidato in
fatti tn questi anni il suo pensiero si 

può rintracciare, nelle settecento pa~i
ne di questa antologia - curata per 11 
primo periodo da Antonio Alosco e 
per il secondo periodo da Federico 
D'Ippolito ed Erminia Romano - so
prattutto quando egli sottolinea la ne· 
ce~sità dell~ ':1nità del movimento ope· 
rato e socialista quale condizione e:.· 
senziale nella lotta per la trasforma
;.ione della società, superando le stra
de prospettate rispettivamente dalle 
proposte di soluzione socialdemocrati
ca e comunista, secondo una famosa 
\lffermazione di Amendola. 

Le elezioni del '76 condussero il 
partito socialista alla crisi dcl Midas e 
nl nuovo corso per il rinnovamento 
culturale ed organizzativo: la figura di 
De Martino, abbandonato da molti 
c.he gli erano stati vicini quando era 
ai vertici del partito e della vita poli 
tica nazionale, è apparsa da allora e
marginata rispetto alle battap:lie poli
tiche del PSI, che ha scelto altre stra
de. Come è noto, a De Martino si rim
provera un eccessivo appiattimento 
sulle posizioni dei comumstt ed 
Lin certo torpore sui problemi di 
attività del partito. Naturalmente 
nessun uomo politico è esente da 

e.r~o.ri, e in ~a.rticolare gli uomini po 
huc1 della s1mstra italiana non sono 
riusci.ti a rom~~e quella vischiosità psi 
colog1ca e polmca che da trentacinque 
anni premia il fronte moderato. Ma 
~ono proprio questi scritti, recente
mente apparsi, a fornire la testimo
nianza di come egli non sia solo un 
esempio di coerenza ma soprattutto una 
prova della chiarezza e della lungimi
ranza. con la quale ha visto molti pro
blemi, da que1lo dell'inserimento dei 
lavoratori nello Stato creato dalla bor
ghesia ai nodi della situazione econo
mica, dalla esigenza della distensione 
i_ntemazionale alla sollecitazione alle 
forze di sinistra per la rcvi<>ione dcl 
loro bagaglio ideologico e culturale E 
~otto quest'ultimo aspetto uno storia 

grafo come lui potrà ironicamente os 

servare che non è paradossale, e che 
:ippartiene all'esperienza t:tnte volte 
"issuta da personaggi politici, come 
~pesso coloro che meglio hanno com
preso i termini di un problema e in
dicato le vie della soluzione po~ano 
ritrovarsi con meno compagni di viag· 

gio, quando anche gli altri hanno capi· 

to che era tempo di mutare metodi e 

~rrade. 
C. Val. 
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Antiche povertà 
e nuovi 
bisogni 

Tarcisio Tarquini. Vecchie e 
nuove povertà, Edlesse 1983. 
pp. 130, L. 7.000. 

Ad un recente convegno su 
• Povertà e poveri in Europa e 
nel mondo • è emerso che esi
stono trenta milioni di poveri 
in Europa ed otto milioni sol· 
tanto in Italia. Sono dati che 
stupiscono, ma non più tanto. 
Negli ultimi anni si è infatti 
manifestata una nuova atten
zione Intorno alla povertà, do
po che questo problema era 
stato rimosso dalla coscienza 
collettiva, dalla cultura e quin
di dall'iniziativa delle forze po
litiche e sociali e dalle lstitu· 
zioni. Parlarne veniva conside
rata • un'ossessione apparte
nente a culture minoritarie ed 
estreme •. Oggi sono molte le 
inchieste, le ricerche, i saggi 
che documentano la dramma
ticità del fenomeno e ne sce
verano i diversi aspetti. C'è 
però il rischio di una conoscen
za limitata agli addetti ai la
vori e che non coinvolga pro
prio quel settori dal quali sa
rebbe da attendersi un più de
ciso impegno di lotta alla mi
seria. 

L'agile saggio di Tarquini, 
che racchiude in modo chiaro 
ed essenziale i termini com
plessi della questione, è un 
contributo importante alla sua 
scclalizzazione. L'autore dedi
ca le prime pagine all'appro
fondimento del concetto di po
vertà, riportando una rassegna 
di definizioni, che comunque 
conccrdano su un punto: la po
vertà non è più solo quella mi· 
surabile in termini di quanti· 
tà o penuria materiale, ma an
che di qualità della vita. Cer
te. l'ampliamento dei significa
ti del termine povertà può com
portare il rischio di farne un 
sostantivo omni comprensivo 
(• tutto è povertà. niente è po-
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vertà •) e conseguentemente di 
negare la specificità del proble
ma. Perciò Tarquini esce dai 
labirinti concettuali ed approda 
alle situazioni concrete di ieri 
di oggi e del prevedibile futuro. 

Vengono descritte le vecchie 
povertà rivelate dall'Inchiesta 
parlamentare sulla miseria del 
19S1 con le raccapriccianti con· 
dizioni dell'Albergo dei poveri 
di Napoli, dei vecchi depositi 
di grano e delle scuderie adi
bite ad abitazioni. Le nuove 
povertà sono invece identifi
cate, oltre che dalle deficienze 
di reddito e di consumo, • dal
l'uso diseguale e discriminato • 
di altri beni come l'abitazione 
e la sanità mentre emergono 
nuovi soggetti poveri, quali gli 
anziani, gli handicappati, i la
voratori immigrati. E mentre 
in alcune zone del paese coe
sistono vecchie e nuove pover· 
tà. cosa ci riserva il futuro? 
Si paventa una • povertà al di 
fuori del reddito •, una • po
vertà di tutti • legata al de
grado ambientale e alla scar
sezza delle risorse. 

Giuseppe Sircana 

L'esperienza 
del socialismo 
non burocratico 

AA.VV .. Socialismo di sinistra, 
Sei contributi nella storia ita
liana ed europea, Ediprint, 
Roma· Milano. 1983, pagg. 76. 

li centro Rosa Luxemburg di 
Milano ha pubblicato un qua
derno che riporta una serie di 
conferenze tenute lo scorso an
no sull'esperienza storica del 
cosiddetto • socialismo di si
nistra •. Come osserva nell'in
troduzione Alberto Cenerini. I' 
azione del socialismo di sini· 
stra ha contribuito a proporre 
a livello, non solo italiano. 
molte idee-forza sulle quali si 
sono costruite le lotte dei mo
vimenti dei lavoratori e le con
segue 1ti conquiste nell'interes· 
se di tutta la società: la fun
zione democratica degli enti 
locali così come l'azione all'in
terno delle fabbriche. Ma che 
cosa deve intendersi propria
mente per socialismo di sini
stra? 

Luciano Amodio mette in ri
lievo il contributo di Rosa 
Luxemburg alla creazione di un 
movimento spontaneo di massa 
ed alla concezione non burocra-

tica del partito. Giacomo Mar
ramao illustra i caratteri salien
ti dell'opera di Otto Bauer e 
dei risultati conseguiti dal so
cialismo viennese quando I' 
austromarxlsmo sembrò cala
re dalle grandi dispute ideo
logiche per inverarsi in una 
serie di iniziative congiuntura
li. Alceo Alosa si è occupato 
delle proposte di Morandi per 
le riforme di struttura ed i 
consigli di gestione mentre 
Carlo Vallauri ha spiegato co
me le posizioni di Panzierl si 
contrapponessero, alla fine de
gli anni ·so. alle speranze di 
utilizzazione dei margini dei 
profitti del capitalismo a van
taggio del ceti operai. Emanuele 
Tortoreto ha richiamato l'at· 
tenzlone su come Bosio inten
desse la democrazia di base se
condo la tradizione socialista. 
Eugenio Camerlenghi ha rievo
cato il lavoro culturale dello 
stesso Bosio per una riappro
priazione da parte socialista di 
un patrimonio popolare trascu
rato e infine Piero Basso ha 
riferito sulla concezione dcl pa
dre circa la gestione autonoma 
dei contropoterl. 

La ricognizione di un Itine
rario di pensiero o di azione 
politica che tanto ha contribui
to allo sviluppo della democra
zia diretta, anche se v iene spes
so dimenticato perché si trat· 
ta di un filone che deliberata
mente si è posto contro la lo
gica del potere come unico 
strumento per influenzare la 
società, offre con questo agi
le volume una serie di mate
riali che invitano alla riflessio
ne critica In un'epoca nella 
quale al contrarlo tutto sem
bra risolversi nella contesa at
torno al potere . 

Il sindacato 
riflette sugli 
anni d'oro 

M I Gaeta 

Quaderni di Rassegna Sindaca
le. n. 100, Gli anni settanta 
nel sindacato. pp. 264. Lire 
S.000. 

Sempre più la moda si ali· 
menta di nostalgici richiami ai 
• folli •. • spensierati •, • fa
volosi • anni 30, 40, SO. 60, ma
gari riproponendocene il • sa
pore •. Ma questa di assume· 
re un decennio come riferimen
to compiuto di una certa espe-

rienza diventa un'operazione 
discutibile dal punto di vista 
storico ed assai poco affidabile 
se viene compiuta a botta cal
da. non appena chiuso un de
cennio. D'altra parte sembra 
insopprimibile la spinta che ci 
porta ad immaginare una rispo
sta alle • sfide • del decennio 
a venire. accompagnata da una 
gran fretta di chiudere i conti 
con il passato (cfr. G. Leopar
di . Dialogo di un venditore d' 
almanacchi e di un passeaqero) 

Non fa eccezione il sindaca
te. che mentre si cimenta con 
compiti inediti e ridefinisce il 
suo ruolo negli anni ottanta, si 
volge indietro a riflettere su 
ciò che è stato negli anni set
tanta E' una riflessione che va 
avanti da tempo. ma che cono
sce repentini scatti d'interesse 
ogni volta che (i 3S giorni alla 
Fiat. l'accordo del 22 gennaio) 
il sin::lacato è • invitato • a 
voltare pagina. Il fascicolo n 
100, con cui i Ouaderni cele
brano venti anni di pubblica
zioni, reca un contributo effet
tivo a questa riflessione. La 
scelta di proporre un'antologia 
di art icol i, interviste, interventi 
ed atti significativi dell'elabo
razione e dell 'iniziativa del sin
dacato, e della Cgil in partico
lare. corredata da un'utile cro
nologia generale e normativa 
1970-1983, a cura di Paola NP.
gro e Gianni Ferrante, è quan· 
to mai opportuna. La riflessio
ne storica deve infatti poggia. 
re sul solido terreno della do
cumentazione. sui dati di fat· 
to e non, come spesso accade. 
essere pesantemente condizio
nata o addirittura falsata dal-
1 'opportunità politica del mo
mento. Ed in questo caso il 
materiale selezionato ci con
sente di seguire le tappe del
l'itinerario compiuto dal sinda
cato negli anni che lo hanno 
visto assurgere al ruolo di 
soggetto polìtico determinante. 
~I 1970 Agostino Novella 

sosteneva che • per assumere 
consistenza e durare nel tem
po, le conquiste sindacali deb
bono necessariamente proiet
tarsi in obiettivi di potere • . 
Nel 1983 Luciano Lama affer
ma che le forze • più vogliose 
di cambiamento sono dentro il 
sindacato, dove si manifestano 
molto più che dentro le forze 
politiche •. Tra le due afferma
zioni c'è una lunga serie di 
lotte vittoriose e di sconfitte, 
di intuizioni e di ritardi da par
te del sindacato, che sarebbe 
lungo elencare e che trovano 
puntuale riscontro nelle pagine 
di questo fascicolo. 

G. S . 
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L'ASTROLABIO DIBATTITO 

li poeta dell'angoscia e dell'ironia 

ATTUALITA' DI KAFKA 
di PJsquale Misuraca 

e Cent'anni fa è morto, fra altri , 
Karl Marx e, fra altri, è nato Franz 
Kafka. Sull attualità, sul come e sul 
perché leggere oggi lo scienziato di 
Treviri ho già scritto su queste pa· 
gine (l'Astrolabio del 17 aprile 1983 ). 
<;ull 'attualità dell'opera dello scritto· 
re di Praga vorrei ora, mentre si van 
no concludendo le manifestazioni com
memorative organizzate per l'occasio· 
r.e in Italia e qui e là nel mondo, di
re la mia. 

Ma è possibile pensare e scrivere og· 
gi qualcosa di veramente nuovo su 
questo autore? Perché, vedete, su Kaf
ka si è pensato e -;critto con tutte lt" 
intenzioni ed in tutte le direzioni pos· 
sibili Non solo: ciascuna interpreta· 
zionc della sua opera e della sua fi 
gura intel1ettuale ha avuto il tempo 
e il modo di svilupparsi e definirsi 
compiutamente, col concorso di sva· 
riate e minuziose indagini particolari. 
di sistematici ed accurati confronti re
ciproci. 

In verità, proprio la legittimità ac· 
quisita delle singole, diverse, opposte 
e reciprocamente esclusive tradizioni 
interpretative pone il problema del
la reale natura dei testi kafkani, del 
significato critico e valore artistico lo· 
ro proprio oggi, a sessant'anni dalla 
morte del « corpo vestito » del loro 
autore, avvenuta in un sanatorio nei 
dintorni di Vienna. Occorre insomma 
chiedersi eone sia possibile e sosteni· 
bile l'esistenza di una infinità ragio
nata e documentata di letture diver· 
se fino alla contrarietà di questa ope
ra letteraria. 

Può essere Kafka contemporanea
mente «eroe di un'etica laica» e « pre· 
cursore spirituale della controrivolu 
zione », testimone della morte di Dio 
t" poeta delJa condizione ebraica, ri 
voluzionario e decadente, realista e 
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:.um.albta? 
Si potrcbb1.: pensare che non tutte 

le proposte critiche siano egualmente 
fondate, e che la responsabilità della 
babele interpretativa ricada tutta sul
~t" spalle. dci ~ritici specializzati, più 
mrercssau a difendere una tesi costi
tuita che a trasformarla sulla scorta 
di nuove conoscenze e migliori argo· 
menti. Le cose stanno in parte così 

Certo non per una diabolica consa
pevole propensione dei letterati di 
professione alla falsificazione ed a in
teressi privati in arti d'ufficio. Il fe
riomeno, come ha documentato per
suasivamente Thomas Kuhn nel suo 
~lrr~tt.ura delle rivoluz10m scientifiche, 
e tipico e va affrontato sociologica 
mente e politicamente, non in termi
ni morali. 

Comunque sia, la tendenziale irri
ducibilità ideologica delJe tradizioni 
interpretative non riguarda soltanto il 
campo letterario, né l'opera kafkiana 
in particolare. Ma io vorrei partire da 
un esempio irrefutabile di parzialità 
critica, perché questo consentirà di 
~~ticipare , concretamente l'interpreta-
71<;>~e dell opera kafkiana che appare 
cr~ucamente superiore, rispetto a1 ce
su ed alla realtà (la nostra) che li 
contiene. 

L'esempio è irrefutabile perché )' 
i>utore è insospettabile. Parlo di Lu
cio Lombardo Radice, da non molro 
scomparso e molto e unanimemente 
~ompianto. Egli era pervenuto in un 
suo bel libretto alla conclusione che 
''_la carica profetica dell'angoscia kaf. 
kiana nasce dalla riduzione alla sua nu 
eia struttura, alla sua logica puramen

te fo~male, di una esperienza storica 
\~elauvamente) determinata: la espe
rienza della disumanità del capitalismo 
"classico", la esp:!rienza della condi
zione operaia nella fabbrica capitali: 

•, til.l » 1(,/1 arc111t1lt. Dl· Du11.1t;1 l·di 
rorel 

Il sostegno di t:ilc chiave J1 lcttu· 
:> L" J ra. mtcresse. e~ giovane Kafka per 

un gruppo socialr1voluzionario, il suo 
l~voro. di funzionario presso l'Istituto 
d1. ass1curazic:>ni contro gli infortuni 
dci lavoratori dcl Regno di Boemia 
relazioni su ispezioni d'ufficio brani 
di America, del Castello, il r~cconto 
T n lo.'l,gione 
. Lucio Lombardo Radice aveva ra

g10.ne. Basta iniziare a leggere quest' 
ultimo racconto breve del 19161917 
per convincersene: «Se un'acrobata a 
cavallo, . fr.agile: tisica venisse spinta 
p~r mesi tnten senza interruzione in 
flro nel maneggio sopra un cavallo 
vactllan.te dinanzi a un pubblico in
stancabile da un direttore di circo spie
tato sempre colla frusta in mano ... ». 

A\'eva ragione, eppure aveva torto. 
Kafka non è il poeta dello sfruttamen
~o nell'epoca capitalistica, perché non 
e soltanto questo Kafka non conclivi
d~ e non rappresenta una visione sem
plicemente marxista dello sfruttamen
to e del dolore _n_el mondo contempo
raneo Se la cnuca deve considerare 
l ~piegare l'opera come intero inter
pretato il primo capoverso de~e ren
dere conto del secondo. che recita: 
« Ma non è cosl: una bella dama bian
ca e rossa,. ci: tra lieve dal velario che 
due orgogl1os1 servitori in livrea sol
levano per lei; il direttore cercando 
ossequioso i suoi occhi, le ~ospira in
contro con devozione bestiale, la sol
leva cauto sul cavallo pomellato, CO· 

me se fosse la sua nipote preferita 
c~e parte per un viaggio pericoloso; 
ne nesce a decidersi a dar il segno 
coli.a frusta i ma alla fine lo dà con uno 
schiocco, facendo forza a se stesso . ». 

Ecco, e questo non è che u!'o de
gli infiniti modi, com<' l'opera di Kaf
ka sfugge ad ogni tentativo di riduzio
~e critica unilaterale ed esclusiva. Egli 
e contemporaneamente il poeta di un 
« mondo finito» (l'impero austro-un-
1?arico, e pi~1 generalmente la civiltà 
liberale-borghese) e il poeta di un 
<ì mondo dis~regatore » (le società bu
rocratiche di massa), dell'enigma e 

del disincanto, dell'uomo-massa « con· 

dannato non solo senza colpa, ma an· 

che senza cognizione » e dell'intellet 

tuale creativo « che ha poco suolo sot

to i piedi ». 
Ecco perché l'opera sua sopporta, 

non solo, ma provoca una infinicà di -
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1mc:rprcta7.ioni, cias<;ull.l a ~uo moJo, 
e :.ia pure in \':trio grado, legittima. A 
condizione che non riduca a se stessa 
runa l'opera, e si riconosca come ri
duzione. Una lezione attualissima, in 
un mondo che sopporta sempre meno 
le: riduzioni e le :.emplificazioni, e che 
per yuc:.to è divenuto più incerto e 
disperato, ma insieme ostinato e pro· 
teso 

Se 4ualcuno domanda cosa Kafka 
nvrebbe pensaco di questa interpreta· 
1ione della sua opera, può infine leg· 
!!ere: quel raccontino doloroso e irri· 
verente nel quale egli stesso, il poe· 
ra dell'angoscia e dell'ironia, presenta 
l' spiega la sua opera sotto le forme 
rli un essere « anomalo e fuori dalla 
norma », csprcs~ione che nella sua 
lingua originaria, il boemo, si traduce 
Odradek 

« C'è chi dice che la parola Odra 
dek derivi dallo slavo e cerca, in con· 
'eguc:nza, di spiegarne l'etimologia. Al
tri invece pensano che la parola pro· 
\enga dal tedesco, e sia solo influen-
1ata dallo slavo. L'incertezza delle due 
interpretazioni consente, con ragione, 
di concludere che nessuna delle due 
dà nel segno, tanto più che né coll' 
una né coll'altra si riesce a dare un 
senso preciso alla parola. 

Naturalmente nessuno si darebbe 
la pena di studiare la questione, se 
non esistesse davvero un essere che 
si chiama Odradek. Sembra, dappri· 
ma, una specie di rocchetto da refe 
piatto. a forma di stella, e infatti par 
rivestito di filo; si tratta però soltan· 
to di frammenti, sfilacciati, vecchi, an· 
nodati, ma anche ingarbugliati fra lo
ro e di qualità e colore più diversi ( ... ) . 

Si sarebbe tentati d1 credere chc 
quest'oggetto abbia avuto un temoo 
una qualche forma razionale e che 
ora si sia rotto. Ma non sembra che 
sia così; almeno non se ne ha alcun in
dizio; in nessun punto si vedono ag· 
giunte o rotture, che dian appiglio a 
una simile supposizione; l'insieme ap
pare privo di senso ma. a suo modo. 
completo. E non c'è del resto da ag
giungere qualche notizia più precisa, 
poiché l'Odradek è mobilissimo e non 
si lascia prendere. 

Si trattiene a voltn a volta nei 'so
lai, per le scale, nei corridoi o nell' 
ntrio. A volte scompare per mesi in· 
teri; probabilmente si è trasferito in 
altre case; ma ritorna poi infallibil· 
mente in casa nostra ( ... ) ». 

P. M. 
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La crisi de/l'economia mondiale 

Se la locomotiva cola a picco 
di Mauro Castagno 

e Le pagine economiche dei giorna. 
li di questi ultimi tempi dànno am· 
pio spazio alle notizie e ai dati con· 
cementi la ripresa economica negli 
Usa interpretando tale ripresa come 
il segnale di fuoruscita dalla crisi eco· 
nomica internazionale. 

Ora, a prescindere dalla reale am· 
piezza deHa crescita dell'economia Usa 

su cui i pareri e le previsioni sono al· 
quanto difformi: c'è chi - ad esem
pio - prevede per il 1983 un tasso 
di crescita superiore al 5%, e chi, in. 
vece, ritiene che tale tasso sarà no
tevolmente inferiore - l'autorevole 
Conference Board in un suo recente 
studio prevede una crescita del ~ % -
in questo momento per capire se stia· 
:no realmente per uscire dalla crisi, 
quanto mai necessaria appare una va· 
lutazione d'assieme su quanto è ac
caduto nell'economia mondiale dal 
197 4 - cioè dalla prima crisi econo
mica generalizzata del periodo ~>st
bellico - ad oggi. Non è possihilc, 
infatti, continuare ad affrontare i pro· 
blemi economici alla sola luce delle 
considerazioni del giorno per giorno. 
In tal modo si continuerà a generare 
confusione e a produrre slogan. Non 
a caso in questi ultimi tempi riaffio. 
ra sempre con più forza la teoria della 
locomotiva americana, come se l'espe· 

rienz.1 Ji 4uanto accaduto nel recente 
passato non sccsse lì a ricordare l'og
gctcivo fallimento di questa teoria. 

Occorre risalire nell'analisi dei pro
blemi economici, dunque, ad una ri 
flessione più generale e che investa 
anche il lungo periodo, prendendo in 
esame l'arco di tempo che va dal 1974 
ad oggi. In sostanza si tratta di in· 
quadrare le recessioni generalizzate 
197 4-7 5 e 1980-82, ammesso e non 
concesso che il 1983 rappresenti un 
anno di fuoriuscita dalla recessione, 
nel loro quadro storico-economico pre
ciso che è quello della rottura del lun 
go periodo di espansione post-bellica 
e che è anche quello della evoluzione 
del modo di produzione capitalistico. 

Se non si affronta il problema an
che da questo punto di vista generale 
e di « sistema » si corre il rischio di 
compiere delle analisi settoriali e di 
non capire i motivi di fondo che so· 
no all'origine delle crisi generalizza. 
te e strutturali vissute dall'economia 
mondialc in termini sempre più dram
matici nel 1974-75 e 1980-82, che so
no state intervallate da momenti di 
ripresa, anche se esitante, ineguale e 
non cumulativa, senza che tutto quan· 
to avvenuto in questo periodo sia im
putabile al caso o a elementi eccezio-
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nali tipo il rialzo dd prezzo di petro
lio o l'aumento del costo del lavoro 
che hanno agiro solo come detonatori. 

A questo proposito va chiarito. al
lora, che con il 1974 siamo entrati 
in pieno in una fase - i cui segni 
premonitori, peraltro, erano individua
bili anche negli anni precedenti -
economicn caratteriu.ata da una sin
cronizzazione del ciclo industriale in
ternazionale che ha determinato il fat
to che la prima recessione generaliz
zata del dopo guerra è stata la più 
grave proprio perché - ci si scusi la 
tautologia - essa è stat~ generale. !~1 
tutto il periodo di crescila post-belli
ca infatti la desincronizzazione del 
ci~lo indu~trailc aveva ridotto l'am
piezza delle fasi recessive permetten
do ai paesi di volta in volta colpiti 
dalla crisi di superarla facendo ricor
corso a un incremento delle esporta
zioni da collocare su quei mercati, in 
quel momento, in fase espansiva. ?ggi 
un tale processo basato sullo svilup
po delle esportazioni non è più possi
bile, anzi, la sincronizzazione interna
zionale dci movimenti congiunturali 
dei principali paesi industrializznti ac
centua addirittura il movimento reces
sivo della fase economica 

Tuno ciò, però, non accade per ca
so. Il movimento sopradescritto, in
fatti, corrisponde ad una fase di mag
giore interna1Jonali1.zazione del capita
le e dell'economia mondiale; esso in 
tal senso è funzione, ed è anzi il frut
to, delle trasformazioni economiche 

che si sono prodotte proprio nel corso 
della fase espansiva post-bellica e du
rata quasi ininterrottamente fino alla 
fine degli anni '60. Si può dire allora 
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che questo enorme avanzamento nel 
g1.1do di concentrazione dei capitali e 
di internazionalizzazione della produ
zione è ormai divenuto un elemento 
costitutivo del modo di produzione 
capitalistico, quale esso si è venuto 
caratterizzando in tutti questi anni 
che sono anni, appunto, in cui lo svi
luppo delle forze produttive ha po· 
tentemente travalicato i confini degli 

Stati nazionali. 

Se quanto abbiamo detto è giusto, 
sorgono allora alcune conseguenze di 
carattere « limitato » e di carattere 
« generale ». In primo luogo appare 
evidente che tutte quelle strategie che 
puntano alla ripresa dei singoli paesi 
sulla base dell'aumento delle esporta· 
zioni sono destinate al fallimento. E' 
ovvio. infatti, che se il ciclo econo
mico tende alla sincronizzazione, o co· 
munque si distacca poco da tale situa
zione, il tentativo simultaneo di tucti 
i paesi, anche di quelli che si trovano 
in condizioni più avanzate, di aumen
tare le proprie esportazioni e con ciò 
migliorare i propri saldi commerciali , 
o viene frustrato, o viene: realizzato 
a danno di qualche altro pae'ie, maga
ri proprio di quelli più poveri e più 
deboli politicamente. Da qui, anche , 
i rigurgiti di protezionismo che si fan
no sempre più forti anche, lo sotto
lineiamo, nei paesi più ricchi tipo Usa, 
Giappone e Germania, che <li fatto 
si traducono in una diminuzione del 
commercio mondiale. E. infatti, quc· 
st'ultimo dopo due anni di diminuzio 
ne non sembra registrare livelli di cre
scita sostanziale, mentre è chiaro che 
una ripresa dell'economia mondiale 
passa anche per un aumento del com
mercio mondiale. 

Da un punto di vista più generale, 
infine, occorre dire che se si affronta 
il tema del modo di produzione capi
talistico, allora ritorna di attualità an
che l'analisi marxista e gli strumenti 
che ad essa sono propri. Insomma è 
tempo che l'esame generale dell'eco
nomia mondiale sia fatto anche utiliz
zando la teoria marxista della crisi e 
dei cicli e riprendendo quindi in con
siderazione temi e concetti quali : cre
scita o diminuzione del tasso di pro
fitto, la crisi da sovraproduzione ecc. 

Si ricordi, a tale proposito, che Marx 
stesso aveva sostenuto che le radici 
profonde delle crisi economiche capi-

t.1listich1.: erano determinate dalla Ca· 
duta del tasso di profitto e dalla so
vraccumulazione di capitali accompa
gnata da una sovrapproduzione pro
duttiva incapace di trovare sbocchi sul 
mercato. 

Ecco. oggi è necessario riprendere 
questa interpretazione non per allon
tanare il dibattito economico dai pro
blemi specifici e concreti della realtà 
1ttuale, ma per unire fecondamente 
analisi parziali e settoriali a esami di 
:arattere generale. 

Uno sforzo di ricerca in questo sen· 
so va fatto anche perché le applica
zioni concrete degli approcci « specia
listici » fino ad ora utilizzati hanno 
dimostrato il loro fallimento e - co
munque - sono costate troppo in ter
mini sociali e di condizioni di vita 

delle masse lavoratrici e popolari Si 
prenda al riguardo il caso della stessa 
Gran Bretagna ove - dopo il « rad· 

drizzamento » imposto dalla Thatcher 
- i tassi di crescita previsti per la 
produzione sono di appena il 2% (sti
ma Conference Board I sia per il 198 3 
che per il 198-t. 

Sforzo di ricerca nel senso sopraprO· 
spettato anche per capire che appun
to tutte le varie politiche congiuntu
rali più o meno restrittive possono so· 
lo ammorbidire le tendenze di fondo 
del sistema; ciò tanto più che ci tro· 
viamo in una fase in cui le recessioni 
economiche sono più intense e più 
lunghe e i momenti di crescita più 
corti e meno espansivi e tali, per que
ste loro caratteristiche, da non poter
si trasformare in periodo di sviluppo 
reale. 

Vale la pena, dunque, di affrontare 
i temi dell'economia mondiale anche 
tenendo conto di un 'ottica più gené
rale e - magari - alterilativa. 

Ritorno all'analisi marxista, allora, 
.! in questo senso ci sembra opportu
"lO segnalare l'ultimo lavoro del teo
~ico marxista Ernest Mandel che con 
il suo libro recente « La Cnse 197-t-
1982 ». (libro che sarebbe certamente 
opportuno far conoscere anche al let
tore italiano) fornisce un contributo 
non disprezzabile a una correcta im· 
postazione della ricerca sui remi del
l'economia mondiale. • 
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della discordia 
Per le giunte rosse è da tempo che il barometro annuncia tem
pesta. Se la Dc reclama l'armonizzazione delle amministrazio
ni locali con ìl Governo nazionale fin da quando Craxì si in· 
sediò a Palazzo Chigl, I litigi tra le forze della sinistra e il di· 
vampare della questione morale hanno fatto il resto. La To
scana prima, Torino e Napoli poi sono le tappe salienti di un 
cammino che può portare o all 'archiviazione delle più rappre-

sentative giunte di sinistra o ad un loro sempre più improcra
stinabile rilancio. Ma, al di là delle sorti delle stesse giunte 
rosse, in periferia quali sono i rapporti tra laici e sinistre e 
t ra Pci e Psi dopo la nascita della Presidenza del Consiglio 
socialista? Con questo dossier I '• Astrolabio " si propone di 
forni re una prima risposta insieme a spunti di riflessione. 

e La lunga mano di Roma sulle giun
te che, in reazione a catena , entrano 
in crisi? Che quanto accade nei con
"igli comunali di Milano, Napoli, To
rino, Livorno e dintorni sia un rifles
so dei sommovimenti politici romani 
è indubbio. Ma con dei pl!rÒ. Allo sta· 
to attuale non sembra, appunto, che 
\'i sia un disegno unico all'origine del
le crisi delle giunte delle grandi città 
che sono in maggioranza di sinistra . 
Non pare esserci una intenzione pre
cisa, ma umori e tentativi di sondare 
il terreno. Spinte di varia provenien-
7.a e d i varia intensità . Certamente è 
la DC che più spinge in quanto estra
nea al governo delle grandi città. Un 
dato che accentua la caratteristica 
« provinciale » del partito di maggio
ranza relativa che è tale a livello na
zionale complessivo, ma è partito mi
noritario nei grandi agglomerati urbani. 

Infatti la crisi elettorale della DC 
esplosa il 26 giugno, era cominciata 
molto prima nella dimensione urbana. 
Lo choc del 26 giugno, oltre che per 
le propor.doni, è dovuto al tentativo 
fallito di De Mira di ridare lustro mo
dernista, urbano, alla DC. Quindi , la 
OC spinge per riconquistare le gran
di città che è il presupposto al suo 
recupero elettorale. E preme in ogni 
senso e ovunque. 

Certamente, anche il PSI che ha 
rutto investito su Palazzo Chigi tenta 
di recuperare nelle grandi città la de
lusione elettorale del 26 giugno. Per
ché è nei grandi centri urbani, soprac
rutto del centro-nord, che il PST ha 
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di Italo Avellino 

perso l'occasione della af krmazione e· 
lettorale che Craxi caparbiamente cer
cava - con ogni mezzo - fin dal 
1976 quando al Midas Hotel di\·enne 
segretario del partito. Alle ultime ele
:doni politiche i risultati più che de
ludenti per il PSI sono tutti venuti 
,falle grandi città, a cominciare da Mi
lano tradizionale roccaforte del socia
lismo italiano. Che il PSI tenti , mala
mente nelle modalità finora seguite, 
di riprendersi queste aree a grande 
concentrazione di voti, è quindi natu· 
raie. Logico. Il che non vuol dire pos
sibile. Parimenti il PCI , con legitci· 
mità, intende mantenere le sue maF 
eiori posizioni di rendita elettorale che 
gli hanno consentito di reggere, bene, 
il 26 giugno. Non volendo, né poten
do anche se minimamente volesse per 
altri motivi, nulla concedere nelle 
/!Candi aree urbane per le difficoltà che 
incontra altrove, nelle zone più peri
f c.>riche meridionali . La tenuta dei ca
pisaldi urbani è vitale per il futuro 
elettorale del PCI . Anche perché lì so· 
no concentrati gli elettori operai, il 
proletariaco (si diceva una volta !>Cm 
plificando), che ne garantiscono la fi. 
sionomia. E il peso politico. 

I repubblicani, sullo slancio del lo
ro successo del 26 giugno si sono fotti. 
:i livello municipale, più disin\'olti . Ed 
tra ora. G uardando al proprio avve
nire elettorale più che alle preoccupa· 
:.doni di « schieramento», non essen
doci più l 'impellenza della « diga )> 

(contro il comunismo). La comunan· 
za municipalistica con 1 comunisti non 

è più inquinante. Perfino i liberali 
stanno guardando a queste possibilità 
t"Scludendole per il momento, ma non 
in assoluto per il futuro. Il PSDI è da 
tc.-mpo che ha rotto l'argine a sinistra : 
prima in Emilia in tempi abbastanza 
lontani ; e ora anche nel Meridione e 
in Puglia in particolare. Oltre che nel
la capitale. Perché non soltanto Di 
Gicsi, 'ma anche Longo, ~icolazzi e 
Preti guardano al sodo. 

Tutto questo per dire, e cercare di 
dimostrare evitando i dettagli, che at
torno alle giunte più importanti, mol
te cose si agitano. Non soltanto la 
« mano di Roma», intendendo con ciò 
i disegni politici di dimensione nazio 
nale che sono elaboraci nella capitale . 
Il che non esclude tentativi di « spe
culazioni » politiche attorno alle fac
cende e alle vicende delle giunte. Quel
la della città di Milano è entrata in 
uno srnto di precarietà per l'evidente 
tentativo dci socialisti milanesi di por
tare indirettamente un appoggio po· 
litico al presidente del consiglio Craxi . 

Che è « un enfant du pays ». Il 
quale si sente, ed è, un po' troppo so
lo e isolato a Palazzo Chigi. Un gesto 
di apprezzamento da parte di una giun· 
ra, di sinistra, di Milano, della « capi
tale morale » , non sarebbe stato un 
dettaglio trascurabile per l'eremita di 
Palazzo Chigi. Né è estraneo allo sta
ro agitatorio generale delle giunte, il 
possibilismo socialista alle pretese de
mocristiane. All 'insegna d i io dò una 
(giunta) a te, e tu dai un appoggio (al 
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~:ovemuì 11 me. l'nnro per tenere I.i 
DC sulla corJa. E in posizione di mag
giore lcalrà, in artesa dcl premio . .Ma
novra o intenzione fondata? In fon
do se c'è qualcuno che ha rutto l'in
teresse a che la DC non recuperi elet· 
coralmente, questo qualcuno è proprio 
il PSI che è giunto a Palazzo Chigi 
solo e sohanto per il calo elettorale de· 
mocrisriano del 26 giugno. Il giorno 
che la OC dovesse recuperare, e il re· 
cupero se '1 san. comincerà dalle gran
di città. il P"iJ J1 Craxi la poltrona di 
Palazzo Ch1g1 st la scorda. Giova al 
PSI rimettere in sella (elettorale) la 
DC a Milano, Napoli, Roma e Tori
no? No, a meno di una vocazione al 
ruolo di « asc.iro ». La lapalissian;1 con
statazione vale anche per il PRJ il 
cui 5% conta il doppio nella misura 
i PI· cui la DC resta al 34 % . Attorno 
alle giunte vi è nnchc una grande com· 
media di ipocrisie politiche. E la DC 
crede veramente di poter pretendere dal 
PSI e Jal PR I, oltre che dal PSDI, il 
har.1km clerrorale per fore u11 dispet· 
ro ai comunisti? E 1 comunisti h;tnno 
intcres~e a ~pingere al suicidio eletto
rale i partiti che, tornati più « mino
ri » di prima, cadrebbero nuovamente 
wuo l'imperio democristiano? L'in· 
m:ccio è molto comple~so, non linea· 
re. Non riducibile a un solo schema. 

Vi è una ripercussione, sulle giun
cc, che viene - 4ucscu sì - da Ro
ma. E' la crisi nei rapporu tra i par
titi. Fra tucti i p<irtiti. Fra quelli che 
paiono solidali nella maggior<tnza di 
governo. r f rn quelli che non vi stan
no. li PU nel caso specifico . Il 26 
r,iugno non ha dcl tutto chiarito la 
,, questione delle ullc.mze ». I rappor
ri intrecciati fra i \'Hri partiti che si 
muovono, tutti, autonomamente. L'un 
contro l'altro. E l'altro contro gli altri. 
E' questa la vera influenza deleteria 
della situazione a Roma su quella del· 
lt• giunte locali . DC e PSI ~i. guar~a: 
no in cagnesco, nonostante 1 sorrrst 
ufficiali. PRI e PSI rivaleggiano sui 
160 gradi del panorama politico. Fra 
PSDI e PSI non vi è più neanche il 
pano di consultazione che suggerireb
be l'appare" 1enza alla stessa Interna· 
zionale (Soc1alista), a cominciare dalk 
lJUestiom d1 politica estera. PCI l PSI 
non si sono mai trovati in sitw1z:.on1 
tanto antagonistiche essendo il primo 
la Opposizione e il secondo il Go
verno. 

Finché non si troverà un nuovo ga· 
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!ateo municipale per sottrarre le giun· 
te ai riflessi della crisi dci rapporti fra 
i vari partiti. le amministrazioni loca
li resteranno in uno stato di precarie
tà. Che rischia di accentuarsi in ma· 
niera inammissibile, per il progressivo 
approssimarsi delle elezioni amministra
tive del 1985. Di qui a lì è tuttavia 
necessario garantire alle giunte muni
cipali una serenità operati\•a. Per due 
motivi. Perché nella situazione di gra
ve recessione economica i municipi 

hanno un ruolo, di cenuta Jemocr.itl· 
ca, indispensabile. E perché le beghe 
poliriche attorno alle giunte non fa
ranno che accrescere la distanza fra 
paese reale e paese legale. Fra i ciua 
dini e la politica. Fra gli elettori e 
i partiti. Prima di parlare di riforma 
dell'ingegneria cosrituzionale, è oppor
tuno ripristinare il correcco costume 
istituzionale che separa i municipi dal 
11overno 

• 
Parla /'on. Tempestini della Direzione del PSI 

«Non ci stiamo alle provocazioni Dc» 
e Per 1'011. Tcmpestini, 11110 dei gw
vani dirigenti socialisti del « 1111ovo 
corso», il responsabile democristiano 
per gli enti locali - il sen. Francesco 
D'011of rio - si è assunto la parte del 
"Pierino». Dà solo fastidio, in.somma: 
anche perché il PSI si sente con la 
coscienza a posto. Gli cl1iediamo: e 1 

richiami alla coerenza? 
La linea socialista per le giunte lo

cali non ha subito alcuna modilica -
è la risposta -. Non da oggi, non da 
quando Craxi ha assunto l'incarico 
di presidente del Consiglio ma da mol· 
to prima, abbiamo scelto la linea dcl· 
la governabilità che - in chiave loca
le - non può che pri\-ilcgiarc le 
din:rse specificità. Rispct1iamo per· 
ciò l'indicazione dcl consenso popola· 
re, che si esplica con il voto; la spe
cificità dei programmi: con questi 
" ingredienti » il governo diventa buon
governo; la governabilità non è solo 
un fatto numerico ma anche politico, 
di qualità. Far calare dall'alto le so
luzioni significa, invece, esattamente 
l'opposto. 
e Ma anche il PCI, :.pesso, 11011 è 
tenero nei confronti dei socialisti per 
le scelte (oltre che in sede nazionale) 
in peri{ e ria. 

:-.;on da oggi. anche in quest'altro ca· 
so, abbiamo aperto un • fronte" a 
sinistra, per sconfiggere una tendenza 
all'egemonismo che spesso contagia 
anche i comunisti, quando insistono a 
vo!er considerare l'apporto dci socia
listi in termini di subalternità. Abbia· 
mo replicato che così non va e che 
\'anno ricercate nuove basi. 
e Però forse, oggi, è la DC cl1e preoc
cupa maggiormente Craxi. 

Affrontiamo con tranquillità la po
lemica della DC. Un governo non ca· 
drà certo sulle giunte locali; a D'Ono
frio è stato affidato il compito in
grato del... « Pierino »: non c'è, sulle 
~iunte locali, la drammaticità che 

D'Onofrio vuole accreditare. Certo, 
non perdiamo d'occhio le problema
tiche, le considerazioni e le riflessio
ni proposte. Ma alle provocazioni non 
ci stiamo. Valuteremo con spirito co
struuivo quanto ci viene detto ma 
pridlegiando, comunque, l'ottica lo
cale: non ci sono cambiamenti di 
fronte, non faremo forzature; se la 
DC intende imbarcarsi su questa stra
da, non potremo seguirla. E non -
si badi bene - per una scelta id~ 
logica , pregiudiziale, contro la DC. 
e Però m:Irambito della dialettica in. 
tema del PSI viene anche ipotizzata 
la 111att1ra jone, seppure in prospetti
\'a, d1 un'alternativa. Quando la DC 
« rimpro\'era" socialisti e laici, que
sti ultimi - come il repubblicano 
Spculolir1i - distinguono tra la loro 
prospettiva (che non è di alternativa 
alla DC J e quella del PSI che secon
do Spadolini, assume questo' signif i· 
cato. 

Alcuni atteggiamenti dci laici sono 
un po' curiosi. E' curiosa certo la 
loro idea di utilizzare il rapporto con 
la DC in chiave antisocialista per ten
t.1re, nello stesso tempo, di strappare 
spazio alla DC: non è certo cosa buo
na. li PSI è fortemente unito intorno 
al suo segretario; non c'è questo di
scorso dell'alternativa; chi lo fa vuo
le essere un altro... « Pierino •; non 
diamo spazio ad argomenti sostanzia· 
li che possano far crescere la polemi
ca; se poi qualche partito laico vuole 
cimentarsi nelle speculazioni di tale 
tipo, dopo un po' emerge la strumen
talità delle posizioni, la ricerca del po
tere. Siamo invece impegnati a com
porre il contenzioso governo/autono
mie locali, proprio perché in questa 
fase abbiamo assunto l'onere della 
guida dcl governo: siamo carichi di 
responsabilità per perseguire l'obie t
tivo delle riforme. 

a cura di Mimmo Russo Rossi 
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Non si governa con i ricatti 

e Fin da prima delle clciioni polni
che è stato messo in atto un tentativo 
di strumentalizzare pesantemente la 
partecipazione dei paruu cosidetti « in
termedi», il PSI, il PSDI e anche il 
PRI. alle giunte localt. 

Si è mossa per prima la DC con una 
:;erie di ragionamenti più o meno ar· 
gomentati, ma che si basavano soprat· 
tutto sul seguente concetto: se viene 
ripristinata l'alleanza pentapartita es
sa deve avere il compito di ricompor
re equilibri instabili ed insicuri; è ne· 
cessario pertanto che il patto di al
leanza venga esteso anche alle giunte 
locali, perché non è accettabile che, 
,mraverso le giunte di sinistra, alcu
ne componenti dei partiti « alleati » 
continuino a lavorare per l'alternativa. 

Venne data anche una spiegazione 
«economica». Si disse che, siccome 
il pentapartito, a livello centrale, a
vrebbe dovuto lavorare in determi
nate direzioni per contenere il disa
vanzo pubblico, non era possibile che 
partiti alleaci di governo fossero, nel-
1<' giunte locali, alleati con l'opposi
zione, che questa politica economica 
del governo sarebbe stata interessata 
a contestare. 

In maniera più o meno scoperta e
!.ponenti democristiani dettero un'al
tra giustificazione. Il partito sociali
sta, quello socialdemocratico e - an· 
c.he se in misura minore - quello re
pubblicano, partecipando indifferente· 
mente a giunte di sinistra e a giunte 
di «centrosinistra » finiscono per ave
re un numero maggiore di amministra· 
rori periferici rispetto alla DC, to· 
gliendo a quest'ultima spazi di potere 
proprio là dove - lo ha ripetuto De 
.\faa all'ultimo Consiglio nazionale de
mocnsnano - « viene meglio a con
centrarsi il potere con i suoi redditi· 
zi frutti ». 

A questo discorso democristiano, a 
questa richiesta pressante che potreb
be avere conseguenze sulla stessa al
leanza di governo, se spinta alle estre
me conseguenze, fa riscontro un ragio
namento contrario da parte comunista, 
che fa perno sulla strenua difesa del 
fistema delle autonomie locali, ma so
prattutto sulla buona prova e sulla ca
pacità di governo delle amministrazio
ni di sinistra, confermato dal consen· 
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di Michele di Giesi 

"u <l...ll elcnorato « per 4uello che pro
poniamo e per quello che sappiamo fa. 
re ». Una difesa, in qualche modo, fi
deistica nella capacità di governo del 
« partito diverso», che sarebbe quin
di in grado di trasferire questa sua ca-
1atteristica anche sul piano nazionale. 

Infine c'è una tendenza, da parte 
del partito socialista, che non bisogna 
nascondere: quello di utilizzare lo stru
mento delle giunte come merce di 
scambio con i due partiti maggiori del
lo schieramento politico italiano. Da 
un lato si sottolinea che tanto più la 
trasposizione alle giunte locali della for
mula pentapartita potrebbe essere 
guardata con benevolenza, quanto più 
il « nuovo equilibrio » tra DC e allea
ti, PSI in primo luogo, si stabilizzas· 
!'te. Dall'altro si obietta che un peg
gioramento dell'opposizione del partito 
~omunista nei confronti del go,·erno 
a guida socialista, o un uso strumen
tale del potere locale contro la poli
rica economica del governo, non po
rrebbe che creare conseguenze negati
ve anche sulle situazioni periferiche. 

Si tratta, a mio avviso, in tutti i 
casi di argomentazioni estremamente 
strumentali. 

C'è da domandarsi in quale paese 
democratico sia obbligatorio che la 
maggioranza di governo nazionale, per 
poter funzionare, debba essere suppor· 
tata necessariamente da analoghe mag
gioranze a livello locale. E' un argo
mento che non conosce risposta posi
tiva in nessuna democrazia « perfet
ta ». 

Sono anzi numerosi i casi di diffor
mità. Si veda l'esempio dei land tede
schi. Anzi, elezioni parziali, a livello 
locale, servono e vengono utilizzate 
dai governi e dalle aUeanze a livello 
centrale per « verificare » la propria 
credibilità nei confronti dell'elettora
ro ed eventualmente « correggere il ti
ro » della politica nazionale. 

Quanto all'argomento che la poli
tica economica del Governo potrebbe 
essere ostacolata dal potere locale, es· 
!.O - in un paese dove il potere di ve
to sulla politica economica del gover
no di qualsiasi governo, è soprattut· 
to in mano alle forze economiche e 
sociali, per non dire alle « corporazio
ni » e ai loro rappresentanti in Parla· 

mento - è quanto meno ingenuo. 
Veniamo all'altro campo: che le au

tonomie locali \•adano difese è giusto, 
ma che ciò debba avvenire sulla base 
di un principio fideistico di buona am
ministrazione delle giunte di sinistra, 
in contrapposizione alla cattiva ammi
nistrazione delle giunte pentapartite od 
.1ltro, è non ingenuo ma altrettanto 
destituito di fondamento. 

A ben vedere il governo delle am
ministrazioni locali non dovrebbe es
~ere né come l'anticamera dell'alter
nativa, se esso non corrisponde alla 
formula partitica che compone la mag
gioranza di governo a livello naziona
le, né come merce di scambio per ot· 
tenere favori e consensi a questa o 
quella politica «nazionale». 

Il ruolo dei partiti nelle amministra
i'ioni locali, così come a livello nazio
nale, dipende dal grado di maggiore 
o minore consenso che la loro azio
ne riscuote nell'opinione pubblica e 
quindi nell'elettorato. Esso, alla lunga, 
punisce sia le improvvisazioni che le 
malversazioni delle forze politiche. Ed 
è più facile che questo avvenga e che 
si propongano cambiamenti, cioè al
ternative nelle amministrazioni locali 
dove non sono in ballo questioni re
lative alla sicurezza del Paese e alla 
sua collocazione nel mondo occiden
tale. 

Il principio valido è e deve rima
nere, quindi, quello di dare alle cit
tà, alle regioni, buone amministrazio
ni capaci di difendere non interessi 
corporativi o settoriali, o pretese auto
nomie disgregatrici dell'unità naziona
le, ma l'interesse comune degli ammi
nistrati e delle collettività. Le allean
ze devono dipendere da ciò e da 
nient'altro. E se in una maggioranza 
\'iene meno la fiducia per questa o 
quella foria politica, non importa il 
suo peso elettorale « specifico » a li
\'ello nazionale o locale, perché in 
quella forza politica sono venute a 
mancare coesione e capacità ammini
strativa, capacità di intendere il nuo
vo e le necessità emergenti e di an
ticipare lo sviluppo delle comunità am
ministrate, quella forza è meglio che 
si ritempri all'opposizione. Senza al
cun ricatto a livello nazionale. 
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Il fattore Craxi a Milano 

Nell'aria, una promessa di crisi 

e Anche se esteriormente non è c:am 
biato nulla, le cose non sono più le 
stesse a Milano dopo lu nascirn a Ro
ma d~I primo g~verno a direzione so· 
cialista del milanese Craxi. Resistono 
in comune e in provincia le giunte di 
sinistra, mentre il pentapartito si è 
rifatto il maquillage in regione. Pas
sate e oramai dimenticate le ferie esti· 
ve, Milano ha ripreso a pulsare col suo 
ritmo intensissimo di sempre, apparen
temente immune dalle forti tensioni so
ciali che lacerano altre grandi città (Ge· 
nova, Torino) provate dalla crisi. 

Ma la crisi economica c'è anche a 
Milano, meno avvertibile che altrove 
ma non per questo meno insidiosa : in
sieme ad alcuni ceneri importanti IBre· 
da, Pirelli Bicocca, Alfa). e"sa colpisce 
in modo diffuso e 11rticolato tante me· 
die e piccole aziende di diversi settori, 
ossia proprio i tradizionali punti di for
za della struttura economica della pro
vincia. E la pioggia di stangate accu
mulatasi negli uhimi mesi (in materia 
di trasporti , sanità, previdenza ... ) ha 
cominciato a erodere seriamente il red· 
dito re~e di tante categorie non pro
tette, sempre meno in grado di trovare 
fonti di guadagno alternative. 

A livello politico locale, in realtà , 
la situazione era mutata già prima del
la nascita del governo Craxi, come han
no mostrato chiaramente i risultati 
elettorali . La disfatta democristiana è 
stata a Milano anche più grave che al
trove, la tenuta comunista anche più 
solida. Ma il dato più inatteso. pro
prio nel feudo di Crnxi, è stata b 
sconfitta dei socialisti, a cui h:i fatto 
da contrappeso il trionfo del Partito 
Repubblicano, triplicato come numero 
di voti e oramai terza forza politica del
la città. dopo PCI e DC. 

Le spiegazioni dell'insuccesso socia
lista sono diverse anche all'interno del 
PSI milanese. Per il segretario provin-
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di Luciano Aleotti 

ciale Ugo finctu, che fa parte Jd 
gruppo dirigente autonomisrn-craxiano, 
la sconfitta elettorale sarebbe dovuta 
alla politica « populista » del partito 
sul piano amministrativo: troppe cor· 
renti, troppi potentati interni che ope. 
rano in ordine sparso e talvolta in con 
correnza tra loro dentro consigli di zo 
na, strutture sindacali, istituti pubblici 
e parapubblici grandi e piccoli . In que
sto senso si spiegherebbe tra l'altro il 
successo personale, alle elezioni, di due 
personaggi come Aniasi e Colucci . ex 
ministri e viceministri, da tempo abi
tuati a giocare « in proprio » nll ' inter
no del partito. Contro questo « cliente
lismo squalificato » si sono mobilitati. 
dopo le elezioni, i dirigenti socialisti 
più impegnati nel governo locale, an
nunciando un'operazione di rilancio dcl 
partito fondata sulla « specificità » mi
lanese del far politica: una specificità 
sintetizzata nella formula pragmatismo 
più consenso, e impersonata dall'uomo 
politico più popolare oggi a Milano. il 
"indaco Carlo Tognoli. 

Diversa è la spiegazione dell'insuc
cesso socialista elaborata dalla sinistra 
del PSI, uscita peraltro dimidiata dalle 
elezioni. Per l'assessore Gianstefano Mi. 
!ani le cause sono infani politiche. e 
risiedono nei limiti della linea craxiana 
degli ultimi anni, tutta incentrata sulla 
governabilità: « Cosl abbiamo avuto tre 
anni di stabilità solo apparente, tre an
ni di non governo, mentre a Milano 
si sente il bisogno di stabilità gover
nante. Per questo abbiamo pagato » . Di 
fatto il PSI sembra c~serc sento ab
bandonato proprio da quell 'clettorato 
che lo aveva premiato alle uhime am
ministrative, da quei (< ceti emergen
ti » della nuova cultura imprendit~ria
le e professionale che hanno oprnto per 
la « faccia pulita » di Spadolini. 

Ma proorio il successo dei repub· 
blicani e del l 'area laica, insieme .il eroi· 

lo ddlJ DC. hanno mitigato la scon 
fitt;l socialist•l, lasciando al PSI , do 
po le elezioni, ampi spazi di manovra. 
Gonfio di preferenze elettorati, il PRI 
è pur sempre un piccolo partito quanto 
a organizzazione, struttura interna, 
quadri diffusi nelle diverse istituzioni 
Se è vero, come le elezioni hanno di
mostrato, che a Milano le forze laiche e 
socialiste si trovano ad avere un ruolo 
ormai prevalente, è anche vero che so
lo il PSI, attualmente, è artrezzato per 
gest re compiutamente questo ruolo. 

E' in questo quadro che si verifica, 
per tutto settembre. la fitta serie di 
incontri tra socialisti, socialdemocratici, 
liberali e repubblicani, mentre si molti
plicano le occasioni di polemica, ~pcs
so pretestuosa, coi comunisti. (( E' una 
opcrnzione tutta politica » dice MiLini, 
« un 'operazione di riconversione al cen
tro del PSI attuata per ripristinare il 
quadro politico, che a Milano ha con
notati laici ». 

I comunisti reagiscono con vigore, 
ma sembrano sulla difensiva. (< Il PCI 
milanese non accetta esami da parte 
d~i _socialisti » dice il segretario pro
vinciale Roberto Vitali. « Alla ricerca 
della sua centralità, il PSI mostra d i 
voler allacciare e poi sciogliere a suo 
piacimento 1 rapporti con noi a secon
da delle esigenze di partito. Ma co~ì 
si sviliscono le alleanze, che si sono 
formate per ragioni ben più profonde 
e diversificate ». 

Al centro delle polemiche è la politi
ca d1 risanamento della finanza pubbli
ca attuata dal governo Craxi, che avrà 
<;eri effetti anche sugli enti locali. Con. 
statato che il PCI, a livello nazionale, 
è contrario a questa politica, i sociali
sti chiedono ai comunisti d i fornire ga· 
ranzic sulla loro d isponibilità a prose· 
guirc su lla strada del risanamento a 
li\·cllo locale. (< Il fine delJa giunta di 
~inistrJ » risponde Vitali, « non è l'op -
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. 
posiziono;: pregiudiziale al governo Craxi, 
ma non può neppure essere quello di 
fargli da gregari per la costruzione del 
consenso. Le amministrazioni locali si 
muovono all'interno delle leggi della 
Repubblica, e possono avere un atteg
oiamento dialettico nei confronti del 
ioverno centrale ». 

Impostata in questi termini. la que
stione è piuttosto schematica, astratta. 
1 problemi concreti della città sono 
quelli della casa, delle strutture sani
tarie, del traffico, degli anziani e de
gli emarginati, oltre alla questione sem
pre più incombente dell'occupazione. Al 
governo della città fin dal 1975, la 
giunta di sinistra ha operato con effi
cienza, anche se ovviamente non sono 
mancati gli errori, le incertezze, le so
luzioni pasticciate. La questione mora
le, in termini espliciti, non si è mai 
posta a Milano, né si sono a\'Ute crisi o 
rotture formali all'interno della mag
gioranza, la quale anzi, su alcuni prov
vedimenti, ha avuto il sostegno critico 
dello stesso PRI, all'opposizione. Per 
quanto riguarda poi le misure di auste
rità decise in passato dai governi pen
tapartiti di Roma, gli stessi socialisti 
riconoscono l'assoluta correttezza degli 
alleati comunisti nel provvedere alla lo
ro applicazione in città (esemplare la 
vicenda dell'aumento delle tariffe dei 
trasporti pubblici, più che raddoppiate 
in pochi mesi). 

Evidentemente il problema non è 
amministrativo, ma solo politico, nel 
senso che riguarda unicamente il nuovo 
rapporto di forze tra i partiti. E il fat
tore Craxi consiste proprio in questo, 
che il mutato quadro politico milanese 
viene esasperato e utilizzato allo sco
po di influire sul governo romano, di 
condizionare le forze politiche di oppo
sizione a livello nazionale. 

La rottura, a Palazzo Marino, avvie
ne già alla prima riunione dcl consi
glio comunale. Dalla cronaca della se
rata risulta chiaramente la labilità dei 
pretesti e la rilevanza della posta in 
gioco. Dopo che, nella sua relazione, 
il sindaco Tognoli ha proclamato che 
« questa giunta non è in crisi, né è ve
nura meno la solidarietà fra i partiti 
della maggioranza», e dopo che tutti 
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i pJrtiti di maggioranzJ gli hanno fat· 
co eco rinnovando la fiducia reciproca, 
lo scontro si scatena su un furbesco 
documento presentato dalla DC e dal 
PLI con cui si inneggia al pentapartito 
di Craxi: certo il PSI e il PSDI non 
potranno non approvare un simile do
cumento, e certo il PCI e il PDUP 
non potranno non contestarlo. Si arri· 
va così alla votazione di due mozioni 
neppure contrapposte: su quella dcl 
PCI, favorevole alla relazione Tognoli. 
il PSI e il PSDI si astengono; su qud
la socialista-socialdemocratica, favore
vole al pentapartito di Roma, il PCI si 
viene a trovare isolato in minoranza. 

La cronaca ricorda ancora che quel
la notte, in un bar di Piazza Scala, i 
consiglieri democristiani hanno brinda
to a champagne. In effetti, da quella 
sera, la DC milanese ha ripreso un po' 
di vigore e di capacità d'iniziativa, e 
dai meandri della P2 e delle maggio
ranze silenziose è riemerso agli onori 
delle interviste l'ex enfant prodige Mas
simo De Carolis. Piuttosto euforici, i 
repubblicani si sono subito dichiarati 
disponibili a una giunta laico-socialista, 
di minoranza ma con l'appoggio ester
no della DC, naturalmente al puro sco
po di « assicurare la governabilità ». E 
su questa ipotesi si sono presto intrec
ciati molti incontri informali tra PRI. 
PLI, PSDI. 

Ma la risposta più attesa e importan
te è arrivata dal PCI: «L'esito della 
votazione » recita il comunicato uffi
ciale, « determina oggettivamente una 
situazione non solo confusa, ma di in
certezza rispetto alle prospettive della 
maggioranza. I comunisti considerano 
indispensabile andare a un rapido chia
rimento con le altre forze della mag
gioranza ... ». E' dunque una risposta 
attendista, che scontenta molti soste
nitori e diversi quadri: « E' stato uno 
schiaffo, molto meglio ritirare i nostri 
assessori dalla giunta e mettere tutti 
davanti alle loro responsabilità! ». 

Sono passati parecchi giorni, ma dal 
PSI non è arrivato alcun chiarimento. 
In pratica, per i socialisti, è come se 
non fosse successo nulla, mentre demo
cristiani e liberali si preparano ad ag
gredire ad ogni prossima occasione di 
voto. La crisi formale non c'è stata, 
ma è come sospesa nell'aria: se arriverà, 
o no, dipenderà in gran parte da come 
andranno le cose a Roma. 

L. A. 

li fattore Craxi 
in Piemonte 

Tra laici 
e socialisti 

• un sorriso 
e uno sgambetto 

di Adriano Andruetto 

e Il gove111u Cr:rx1 ha già c0lpito m 
Picmonu.;? I bruschi e minacciosi ri
chiami da parte di De Mita nei con
fronti degli alleati del polo laico socia
lista, alla disciplina pentapartitica or
ganica quali risultati hanno sortito, in 
quest'angolo d'Italia? Una valutazione 
definitiva è certamente impossibile, 
menrre possono essere individuate ten
denze e segnali: più assaggi che colpi. 
Tentiamo perciò un breve panorama ed 
alcune riflessioni. 

Rispetto ai Comuni con un Consi
f?lio eletto nel 1980, ci sono scarse mo
dificazioni: le due o tre, avvenute ne
gli ultimi mesi, benché modeste, sono 
però nella direzione del centro sinistra. 
Prevale comunque un'alta conflittuali
tà interna alle giunte progressiste, an
che se è un dato non generalizzabile. 
Si è parlato recentemente di una pos
sibile crisi al Comune di Alessandria, 
ma ora è stata riconfermata la giunta di 
sinistra, mentre un segnale positivo è 
rappresentato dall'avvenuto accordo per 
superare il centro sinistra ad Asti ca
poluogo. 

Nei Comuni dove si è votato il 26-27 
giugno la tendenza è stata alla ricon
ferma delle giunte di sinistra, dove 
pc!;sibile. A Valenza dopo la rottura 
del 198 l si è ricostituita la maggioran
za PCI-PSI (mentre DC, PRI, PSDI e 
PLI hanno votato per un unico candi
d:no «laico»). Rimangono comunque 
dei casi irrisolti: potrebbe venire di lì 
il segnale dell'accordo pentapartito, che, 
non dimentichiamo, risale alla fine di 

_luglio. 

E comunque il test principale sarà 
l'atteggiamento definitivo nel consiglio 
comunale di Torino dopo «l'imbosca
ta » del 3 ottobre. Giusy La Ganga (re
sponsabile nazionale degli enti locali e 
capofila piemontese del più prestigioso 
spezzone della corrente craxiana, che 
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è c0mplct.lt.1 dJl!c !".OUucorrcnti di Co
da, Daffara e Salerno) ha inquadrato la 
complessità piemontese in questa di
chiarazione: « Le maggioranze di sini
stra che dal 197 5 ad oggi hanno retto 
le amministrazioni sono il frutto di una 
libera scelta. In Piemonte - n diffe. 
renza di altre regioni, l'Emilia ad esem
pio - esistono nhernative reali alle 
giunte organiche di sinistra ». In Re
gione, infatti, la giunta di sinistrn, an· 
ch'essa colpita dagli scandali, è stata 
ricostituita dopo le elezioni politiche 
con la presidenza del soci,1lista Viglia
ne. Comprende organicamentc il grup
po PCI (con i duc consiglieri della Si
nistra Indipendente Reburdo e Ariotti), 
PSI, PSDT cd ha l 'appoggio critico del 
PDUP. Sembra più srnbile della giun· 
ta Enrietti ed ha respinto di recente 
un attacco democristiano che chiedeva 
« una nuova maggioranza », esprimen· 
do, con i tre capigruppo, il pieno ap
poggio perché << non esiste nessuna con-

TORINO 
Galeotto fu 
il programma 

e Finale a sorpresa di questo lungo 
primo tempo del dramma politico tori· 
nese, iniziato con l'esplosione dello 
scandalo del 2 marzo. Il 3 ottobre, in 
Consiglio Comunale, con una v~ra !" 
propria .. imboscata '" viene bocciato 11 
programma presentato dal monocolore 
Pci. Che si tratti di imboscata preme
ditata è dimostrato dagli antefatti e dal
la cronaca recente. Dopo le " meline " 
dei mesi precedenti la trattativa si è di 
nuovo trascinata dal 2 al 19 settem· 
bre quando si è preso atto che non era 
possibile la giunta dì sinistra organica 
ma si è proposto che nel frattempo o· 
perasse il monocolore • in un quadro 
di concertazione degli interventi •. Il 27 
settembre il programma della nuova 
giunta era pronto. 

Sabato primo ottobre, mi confer 
mano alti dirigenti socialisti, nelle 
riunioni degli organismi statutari, la de· 
cisione definitiva era stata l'astensione. 
E dopo? Qui bisogna raccogliere voci 
di corridoio, dalle quali emerge questo 
quadro: Silvano Alessio (personaggio 
chiacchierato, anche per le sue migra
zioni politiche ed ex segretario provin· 
ciale socialista), intuendo la • pericolo
sità ,. del monocolore si sarebbe fat
to promotore di un'intesa fra i consi· 
glieri inquisiti (Biffi Gentili e Scico· 
Ione) e gli ex assessori. Gli ex asses· 
sori che in maggio volevano tornare in 
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dizione politica che pos~a rendere cre
dibile la richiesta d1 ribaltamento del
le alleanze ». 

Tuttavia l'Ente alla ribalta fino al 
3 ottobre era la Provincia di Torino, 
l'unico grande Ente non colpito dallo 
scandalo. anche se appesantito da un'al
ta conflittualità e da continue verifiche 
striscianti. Alle voci su « tramuive ro
mane » per far ritornare il centro sini
stra. il gruppo comunista •lvcva reagi· 
to con un'interpellanza che chiedev.1 
precisazioni al presidente, pur riccnen<lo 
infondate le indiscrezioni giornalisti
che cd offensiva per il PSI l'illazione 
circa mercanteggiamenri nazionali. Dtii 
colloqui informali emergeva comunque 
che effettivamente erano in corso trat· 
tative non ufficiali a Roma e •l Torino, 
tra DC e PSI. Per la DC la provincia 
sarebbe stato un laboratorio d'eccezio
ne, sedendo in Consiglio il segretario 
pro\'inciale e quello cittadino. La mag
gioranza del gruppo socialic:rn par<'\'11 

giunta a tutti i costi, oggi per lo stes· 
so motivo accolgono la proposta tatti· 
ca di Alessio. Di li in avanti sarà Biffi 
Gentili a " dare il taglio ,,: l'ex asses
sore Rolando dovrà attaccare il pro
gramma leggendo un durissimo inter
vento (se non scritto, senz'altro corret· 
to dall'ex vice sindaco) ed il tutto do
vrà avvenire a sorpresa, in pieno Con· 
siglio. Così accadrà la sera del 3 otto· 
bre. I fatti sono noti: voto contrario al 
programma, il 6 ottobre annunclo delle 
dimissioni dei due maggiori inquisiti, 
martedì 11 ottobre si dimette la giunta 
Novelli. Le domande che tutti si pon· 
gono sono sostanzialmente due: perché 
questo comportamento del Psi? Ed ora 
che cosa succederà? La risposta alla 
prima domanda non è semplice. Gioca· 
no intrecci complessi: lo choc dello 
scandalo, il rapporto con l'opinione pub
blica e con l'elettorato, la perdita di 
voti il 26 giugno, l'ansia del ritorno in 
giunta (ma l'impossibilità di cancellare 
il veto di Craxi su Novelli peraltro a 
suo tempo sollecitato da Torino), la 
forte concorrenza nei confronti della 
Dc e del Pri, la richiesta di De Mita 
di omologazione progressiva fra gover
ni locali e governi nazionali, il livore 
contro il Pci ed anche il desiderio di 
vendetta personale. 

Ai precedenti ingredienti, tuttavia, oc
corre aggiungere Uila valutazione spe
cifica. Si andava in Consiglio il 3 otto
bre con una proposta di giunta di tut
to rispetto, con l'integrazione di quat
tro assessori indipendenti di grande 
prestigio (due figli di ex sindaci di To· 
rino, personalità della cultura torinese 
come Carlo Federico Grasso e Marzia· 
no Guglielminetti, la riconferma ad as-

llltt.1vi.1 -.1..us;1menre connnta, 11vcndu 
concl.u~0 posarivJmente da pochi giorni 
con il PCI una verifica sulla viabilità 
e sui servizi socio-assistenziali. Il sena
tore Bozzello faceva sapere da Roma di 
considerare ricambi di magoioranza un' 
inutile perdita di rem~ rinviando 
l'eventuale centro sinistra al dopo ele
zioni 198 5. Il colpo a sorpresa al Co
mune di Torino ha senza dubbio spiaz· 
zatl' il tentativo democristiano. Il me
se <li ottobre è comunque decisivo: in 
seguito, neppure la DC avrebbe più 
interesse a governare. 

Ed ora alcune rapide considerazioni. 
Il polo laico riteneva le esperienze del
le giunte di sinistra ormai fuori moda 
ed in liquidazione ed aspettava solo 
hl conferma dalle elezioni del 26 giu
gno. La tenuta del PCI e la ricaduta de
mocristiana hanno messo in crisi le cer· 
tezze ed ora i partiti del polo laico· 
socialista sono alla ricerca di una stra
tegia. Anche da un'analisi «umorale» -

sessore del consigliere della Sinistra 
Indipendente Angelo Tartaglia) e con 
un programma di " alto orizzonte " ri
chiesto dal rischio di decadimento del· 
la città. 

Il capogruppo socialista si è lascia
to sfuggire nei corridoi una frase si
gnificativa: " non crederete che vi la
sciamo gestire un programma così com
pleto! "· 

C'è dunque anche la paura: di una 
giunta efficiente e credibile di un pro
gramma intelligente ed essenziale, del 
rischio di e-ssere tagliati fuori dai rap
porti politici con il mondo economico, 
coinvolto nelle centinaia di miliardi di 
inestimcnti pubblici e da decisioni ur
banistiche concrete riguardanti migliaia 
di miliardi. 

Ed ora? I giochi sono ancora tutti 
aperti. 

Piero Fassino, segretario provinciale 
del Pci e membro della direzione nazio
nale ci ha cosi dichiarato: " la situazio
ne politico-amministrativa di Torino è 
giunta ad un punto cruciale. 

Si tratta a questo punto di decidere in 
maniera risolutiva. 

Noi riteniamo che l'unica soluzione 
idonea a governare la città sia un go
verno di sinistra o nella forma di giun· 
ta o nella versione del monocolore. Ri
teniamo il pentapartito un'ipotesi scia
gurata perché si baserebbe su forze 
screditate come la Dc e senza che tra 
i partiti che dovrebbero comporre ci 
sia una volontà politica comune. 

Anche per questo noi diciamo che 
non si riesce, in tempi rapidi, a dare 
vita ad una giunta di sinistra. meglio 
allora andare alle elezioni "· 

Adriano Andruetto 
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del comportamento quotidiano, ad 
esempio nelle trattatÌ\'e per la form.1-
zione delle nuove giunte, sono emer:.i 
alcuni :.intorni da non trascurare. Al di 
là delle alleanze formali fra arca laica 
ed area socialista è cresciutn la recipro 
ca compctitkità, quasi che l'odore del
la crisi democristiana abbia provocato 
la coni:esa per la spartizione di ulteriori 
fetre di electornto denmaistiano. C'è 
insomma la sensazione di uno stato di 
agitazione, di umori preoccupati e di 
tensioni, da parte di chi pn:vcde scena
ri molto cambiati nei rapporti politici 
dopo il 1985. Il PSI, mentre a livello 
nazionale si interroga e prepara il con
gresso anticipato, 3 livello loc_ale, _a 
volte, lascia prevalere una conflmuali
tà acefala di qualche boss locale senza 
princìpi; specie da quando il PCI, do
po gli scandali, ha nccentuatO la sua 
attenzione alla questione morale ed nl. 
la salvaguardia di un ruolo non merci
ficato delle istituzioni. In questa situa
zione aumenta anche il timore nei con
fronti di reali o presunti avvicinamen
ti tra cdmunisti e repubblicani: avvi
cinamenti avvenuti spesso a livello di 
contenuti, sull'efficienza e sulla que
stione morale; meno espliciti a pro
posito di maggioranze, spccie a Torino, 
dove Giorgio La Malfo è molto rigido, 
con qualche accentuazione invece in al
tre provincie dove prevalgono le indica
zioni di repubblicani come Gandolfi. In 
una logica analoga si può leggere il ra
pido riavvicinamento dei socialdemocra
tici al Partito Soci;tlista (per immuniz
zare il proprio elettorato da un fascino 
repubblicano), cercando però di rende
re più esplicito il loro appo~gio a si
nistra. compatibilmente con il quadro 
nazionale. 

A queste considerazioni si intreccia
no evidentemente problemi nazionali 
anche se visti dall'osservatorio locale: 
la richiesta omogeneità delle maggio
ranze tra governo centrale ed ammini
strazioni locali da parte della DC, la 
pratica dell'indifferenza rispetto al ti
po di maggioranze, ed il disegno degli 
~cenari per l'altl!rnativa. 

Ma il dibattito ritorna allora ai di
versi scenari dell'alternativa: l'urgenza 
del confronto e dell'approfondimento 
risulta quindi sempre più evidente. 

A. A. 
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"EjJetto boomerang" per De Mila in Toscana 

Pentapartito? No grazie 
E la Dc resta isolata 
di Milly Mostardini 

e La cosiddetta omogeneizzazione tra 
governo centrale e governi locali la 
cambiale che De Mita vuole sottos~rit
ta da Craxi, sta facendo sentire un 
!>UO ef~etto anche in Toscana. Ma qui, 
dove 11 PCI ~a consistenti maggio
ranze e dove 1 governi delle sinistre 
n?n sono ~at~ ieri, non ne consegue 
ne . un ap~tatttmento sulla omogeneiz
nz1one ne un processo destabilizzan
te per sola forza d'inerLia: si va inve
ce delineando una specie di effetto 
boomerang, nascono nuove Giunte e 
nuove maggioranze Prendiamo come 
esempio alcuni grossi Comuni. A Pi
~a. dove c'era la possibilità di forma
re una Giunca di pentapartito è st~· 
ta formata invece ima nuova :nagoio
ranza di sinistra: PCI, PSI, PSDI "più 
il PRI, mentre il PLI ha conco;dato 
l'el~borazione del programma, astenen· 
rlost dal. voto per qualche particola
re non rilevante. La DC è dunque ri-

masta isolata. Anche a Siena, dove si 
profilava la possibilità di un penta
partito per una certa flessione comu· 
nista alle elezioni di giugno, è stata 
ricostituita una Giunta di sinistra 
{\'enti consiglieri PCI-PSI su quaran
ta), il PSDI fa parte della maggio
ranza. Nel 1956 a Siena la situazione 
si presenta\·a analoga ed anche allora 
i due partiti socialiHi scelsero di schie
rarsi in una Giunta di sinistra: è un 
dato che fa riflettere. Per la provin
cia di .Mass:1 C.a;-rara l'elezione di Giun· 
ta PCI-PSI Pl)DI ha concluso la cri
si aperta Gl·· ttro mesi fa dalle dimis· 
sioni degli assessori socialisti. 

A Prato st,lta confermata la Giun· 
ca PCI-PST PSDI, con il PDUP nel
la maggioranza A Grosseto invece il 
PSI ha rotto in questi giorni l'allean· 
;-a con i comunisti, che accusa di vo
ler trasformare gli Enti locali in stru
mento di contestazione della politica 
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Jd governo, eJ ha In\ itato i Comum 
maremmani a cercare nuove alleanze 
con i laici: la situazione è tutta da de· 
finire. A Livorno, che ha una mag· 
f~ioranza assoluta comunista, i socia
listi hanno rotto l'alleanza di sinistra, 
che dura da trent'anni, al Comune e 
in Provincia: è nato un monocolore 
PCI. Vari Comuni della provincia di 
Livorno seguono questo orientamento 
e formano il monocolore. In un modo 
o nell'altro, il boomerang toscano, il 
rifiuto di schierarsi sull'omogeneizza· 
t.ione si traduce nell'isolamento della 
OC che a Lucca, unica roccaforte bian· 
ca della regione, sta trattando con il 
PSI per fare la Giunta, in seguito al 
crollo electoralc del 26 giugno. 

Tra un eventuale pentapartito e un,1 
maggioranza di sinistra, in Toscana la 
scelta è su quest'ultima; dove c'è un.1 
maggioranza assolutn comunista, i so
cialisti rompono le alleanze e si co
~tituisce un monocolore. In quest;1 
<' periferia » è in movimento una si
tuazione complessa: è significativo che 
non si parli di allargamento ma di 
nuove maggioranze che si costituisco
no su un confronto programmatico. Si 
va concludendo la fase del rapporto 
" mitico » tra PCI e PSI nelle Giun· 
re di sinistra? Si tende a una deideo· 
Jogizza11one dei rapporti politici, pri· 
vilegfondo un metodo di confronto si
tuazione per siruazione? Cerco è che 
nei vari documenti programmatici del· 
le nuove Giunte, il rapporto con il 
governo centrale ,•iene sempre impo· 
~iato sul piano ddl'autonomia locale, 
che è in sostanza il cemento del si· 
~tema delle auronomie, proprio ciò 
che l'omogeneizzazione, una \'olta rea
lizzatasi, mecterebbe in crisi. 

Due situazioni gravano tuttavia sul 
qua<lro toscano: il caso anomalo del 
Comune di Firenze e il problema del 
p.ovcrno regionale. La Giunta di pen· 
tapartito formatosi nel marzo scorso 
a Firenze, do\'e il PCI ha il -t I% del. 
l'elettorato, dà continue prove di gri· 
giore amministrati\'o, mancanza di re
~piro politico, risse interne. Con una 
maggioranza di 32 consiglieri su 60, 
{• stata sospesa la vot;1zione sul bilan· 
cio, proprio mentre scriviamo, perché 
b maggioranza si è ;1ccorta di non es· 
~ere più tale: due consiglieri sociali· 
sti sono infatri assenti, uno in carce· 
re, l'altro, sotto inchiesta giudiziaria. 

non si presenta in aula per « partito 

nreso » di personali ritorsioni. Il co· 
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:.iddetto polo l:m:o-socialista, se rn:u è 
esistito a Firenze, si sfalda: in un cer· 
chio centrifugo i partiti laici minori 
sono schiacciari dalla concorrenzialità 
tra PSI e DC. 

'\Ila Regione il monocolore comu
nista data dalle elezioni del 26 giu· 
rno e dalle dimissioni del presidente 
wciaJista, candidacosi alla Camera, ma 
è.· anche conseguenza della rottura so
cialista entro le maggioranze comuni
ste, secondo la parola d'ordine dcl mi-

111stro Lai.:orio: • bisogna esset\' nlka
ti scomodi per i comunisti, dare il vi.1 
alla conflittualità permanente >>. 

Il tentativo comunista di ricreare 
l'unità allargarn delle sinistre è stato 
respinto dal PSI e dalla prossima se
duta del Consiglio regionale uscirà una 
Giunca PCI-POUP-fndipendenti. Non 
è.· difficile capire che il PSI si propo 
ne di arrivare alle elezioni dcl 1985 
con le mani « libere», per avere mag
rior forza contrattuale. • 

Parla Michele Ventura responsabile pci per gli Enti locali 

"Un po' di rispetto per le autonomie" 
Michele Ventura, della Direz. Pcl, respon· 
sabile degli Enti locali risponde 
all'Astrolabio. 

e Cosa succede nel sistema ciel· 
le awonvmie dopo la richiesta 
di omogeneizzazione awmzato 
dal segretario democristiano? 

E' evidente che l'arrogante 
pretesa della Dc è fortemente 
lesi,·a dello spirito \'ero delle au
tonomie, che si basa su un rap
porto dialettico con i poteri cen
trali e che non può essere pie
gato ad una formula di logica 
politica. Pur in un quadro cstre. 
mamente contraddittorio, è in 
tercssante la risposta dcl Pri e 
dcl Psdi: ma bisogna augurarsi 
una risposta netta, che \'enga in 
primo luogo dal Psi. Le giunte 
democratiche e quelle di penta
partito non sono la stessa cosa, 
come ha sostenuto qualche auto
re,·olc esponcntc socialista, che 
sembra ignorare il quadro, i con· 
tenuti, il significato dell'cspe· 
ricnza che si è aperta negli en
ti locali dal 1975. 

e E la Toscana? 
Sulla Toscana probabilmente 

continua a pesare ancora l'cff ct
to Firenze, il recente ribaltamen
to della giunta di sinistra, che 
ha lasciato il segno nei rapporti 
con il Psi. Il pentapartito a fj. 
renze mostra già chiari segni di 
sfilacciamento e di grosse dif. 
ricoltà interne. Ciò dimostra che 
un'alleanza con questa Dc, in cri
si di idee e di iniziath·a politi· 
ca, riporta immediatamente a 
una politica di pura routine e di 
scadimento complessi\'o dcl go-

\'crno della città. A parte l'effet
to Firenze, dal resto della regio
ne ,·engono dei segnali positivi, 
come a Pisa e a Siena, mentre 
a Livorno c'è una realtà più con· 
flittuale. Risulta inspiCf'abile 
questa decisione del Psi di alte
rare un'antica alleanza, cd è sta· 
ta sostenuta con un certo imba
razzo al momento, per esempio, 
di \'Otare il presidente della Pro
vincia, un comunista, che ha ri
cevuto attestati di stima anche 
dai socialisti. Non è una novità 
che il Psi esca da una maggio
ranza assoluta comunista, ma 
credere che questo allarghi la 
propria posizione politica, nella 
prospetti\'a delle elezioni, è un 
errore. Le giunte unitarie di si
nistra sono per noi il reale fat
to positivo 

In Toscana bisogna tener pre· 
sente il nodo da sciogliere dcl 
governo regionale: si è dimostra· 
to che il monocolore comunista 
alla regione Toscana opera e o 
pera bene, ma siamo disponibili 
a riprendere un rapporto positi
vo con il Psi e al più pre~to. 

E' il momento di riprendere, 
O\'unque se ne ra\'visi la neces
sità, un ragionamento con le al
tre realtà politiche per nuove 
maggioranze, che devono eser
citare la loro forza di governo 
in un momento di serie difficol
tà economiche e sociali per il 
nostro paese. 

a cura di Milly Mostardini 
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Emilia-Romagna 

Passo a passo verso i laici 
e Proprio nei giorni in cui i g1orn<1ti 
erano pieni delle astiose invettive e dei 
roboanti richiami all'ordine rivolti dall' 
on. De Mita e dal sen. D'Onofrio agli 
alleati di governo sulla questione del· 
le giunte, a Ravenna si eleggeva. la 
sera del 23 settembre, un sindaco co· 
munista alla guida di un'amministrazio· 
ne formata da comunisti. socialisti, re· 
pubblicani e socialdemocratici. 

Un'esperienza nuova nella vita d1 
quella citta che si inserisce nel conte· 
sto di una realtà dei rapporti politici 
in Emilia.Romagna segnata da forti ele· 
menti di dinamismo. 

La soluzione di Ravenna non è stata 
un fatto improvviso, ma la tappa signi· 
ficativa di un processo politico per 11 
quale come comunisti lavoriamo da al· 
cuni anni e in particolare da quando, 
all'ultimo Congresso regionale, avanzam· 
mo la proposta di dar vita. ovunque ne 
esistessero le condizioni politiche e i 
presupposti programmatici, a maggio
ranze e giunte fondate sulla collabora· 
zione fra la sinistra e altre forze pro
gressiste di democrazia laica. 

Nell'avanzare questa proposta e nel 
perseguirla tenacemente non ci hanno 
guidato logiche di puro schieramento o 
di formule, tanto più dopo il voto di 
giugno che ha fatto emergere, tra l 'al· 
tro, come il Paese respinga questo mo· 
do di far politica. Diverso è il punto di 
partenza di questa rinnovata e più am· 
pia visione delle alleanze politiche e 
cioe il fatto che essa trova fondamen· 
to e ragione in processi reali maturati 
in questi anni nel corpo della società 
regionale e che hanno visto strati di 
borghesia produttiva, settori e figure 
nuove del mondo della tecnica, delle 
professioni, della cultura. che si espri
mono anche attraverso altre forze poli· 
tiche, guardare con interesse e diven· 
tare interlocutori dell'azione di governo 
e di trasformazione del PCI e delle si· 
nistre. 

Nuovi rapporti sociali si riflettono in 
nuovi e piu ampi rapporti politici e quin· 
d1 .. anche "• ma non solo, in formule 
di governo che vanno oltre i due parti· 
11 di sinistra che gia governano insieme 
la :nagg1oranza degli enti locali. 

E' un processo. non semplice ne scon
tato, che ha tratto dal voto di giugno 
condizioni nuove e più favorevoli per 
esrmmersi tant'è che, oltre a Ravenna, 
anche in altri comuni rilevanti è aperto 
un analogo confronto, sorretto da una 
nostra iniziativa regionale finalizzata ad 
assecondare e favorire questo proces
so. 

Dopo il voto di giugno abbiamo aper· 
to un confronto con i partiti di sinistra 
e laici ponendo esplicitamente loro I' 
esigenza di allargare gli spazi per una 
iniziativa articolata e creativa delle for· 
ze politiche regionali che non si appiat· 
tisca sul quadro nazionale, pur essen· 
do evidente che collegamenti, e anche 
condizionamenti, esistono fra processi 
politici al diversi livelli. 

ti risultato elettorale del resto ha 
proposto con evidenza motivi di rifles· 
s;one che sollecitano ad andare in quel
la direzione. 

La DC ha subito anche in Emilia-Ro· 
magna un forte calo che ne ha stron· 
cato ambizione e velleità di proporsi 
come perno di una potenziale alternati· 
va e questo ha aperto. sia pure in mo
do differenziato, spazi nuovi alle for
ze socialiste e laiche, non certo a sca· 
pito del PCI, che nel voto amministra
tivo di giugno è andato oltre il gia po. 
sitivo dato politico. 

Un risultato tra l'altro che ha visto 
il PSI, pur nel quadro di un'avanzata 
complessivamente non eclatante, otte· 
nere i migliori risultati là dove con più 
nettezza ha confermato il suo ruolo di 
" forza di sinistra e di governo • ., e il 
PRI, e in misura diversa il PSDI, avan· 
zare di più e significativamente là do· 
ve già nell'80, come a Forh e a Piacen· 
za, avevano scelto di partecipare atti· 
vamente ai governi locali. 

Questi sono i dati di fatto che stimo
lano e favcriscono un processo che va 
in direzione ben diversa dalle assurde 
pretese di omologare le realtà locali 
ad una formula di pentapartito intesa 
come una sorta di .. regime ... 

Partiamo da una nostra acquisizione 
politica e culturale del tutto diversa 
da quella della forzosa omogeneità de
gli schieramenti nazionali e locali, quan· 
do affermiamo che il perseguire a Ra· 
venna e in Emilia-Romagna l'obiettivo 
di maggioranze e giunte di sinistra e 
democratiche, fonda la sua ragione in 
modo essenziale nelle convergenze po
litiche e. ~rogrammatiche tra piu for
ze che s1 impegnano a dare ai governi 
locali contenuti e metodi all'altezza del· 
le sfide del cambiamento, in una real· 
ta, tra l'altro, dove ciò non è dettato 
da esigenze di assicurare governabili· 
tà o da stati di necessità numerica. 

Che poi questo non solo non con
traddica, ma abbia un rapporto, per for
ze e contenuti, con la nostra prospetti
va di alternativa democratica è, alme. 
no per noi, evidente sia pure in un'ot
tica che ha ben altra e non riduttiva 
concezione dell'alternativa stessa. 

Governare insieme, fra forze politiche 
autonome e diverse, non è facile ne ci 
illudiamo che lo sia, ma abbiamo sem. 
pre ritenuto feconda, anche nel rappor
to con i compagni socialisti, una colla
borazione unitaria concepita come com· 
petizione sui contenuti, sfida di idee 
nel quadro di accordi responsabilmen
te assunti e rispettati. 

E' questa concezione, che ha coscien
za della forza determinante che abbia
mo. per volontà democratica degli elet
tori, ma ~o.n _per quest~ diventa prete· 
sa esclus1v1st1ca. che c1 ha consentito 
un. buon li_vello di tenuta dei rapporti 
unitari a sinistra anche in anni difficili 
come questi, quando in altre realtà del 
Paese si consumavano rotture e anche 
qui " l'ossessione del riequilibrio .. de· 

terminava spesso tensioni e conflit· 
tuahta. 

A.teniamo decisiva l'unità tra comu· 
nisti e socialisti pur in un quadro più 
ampio e dinamico delle alleanze, né ab
biamo guardato con sospetto o gelosia 
(senza per questo delegare a nessuno 
l'esclusiva dei rapporti politici) la ri· 
cerca di far vivere • poli • o • aree • 
laico-socialiste. 

E' un dibattito comunque stimolante 
quello teso alla ricerca di nuovi e più 
avanzati rapporti politici, che in una 
regione come la nostra trova soggetti 
maturi e condizioni originali. 

E' privo di contraddizioni il fatto di 
essere la principale forza di governo 
locale insieme ad altre forze politiche 
che guidano o partecipano ad un go
verno nazionale di cui siamo la princi
pale forza di opposizione? No di certo. 

Ma c'e un criterio al quale vogliamo 
ispirarci, così come tutti dovrebbero 
fare. Ed e quello che il compagno Ber
linguer proponeva in un recente discor
so affermando l'esigenza di •difende
re gelosamente l'autonomia delle orga
nizzazioni di massa e delle amministra· 
zionì locali i cui giudizi e le cui ini· 
ziative dovrebbero essere sempre det· 
tate non da interessi e posizioni poli· 
tiche di partito (di governo o di oppo
sizione) ma solo dalla loro esperienza, 
dalla loro funzione specifica e dal con
fro11to. sulla base dei fatti, tra gli In
teressi che rappresentano e gli atti del 
governo ... 

Ai fatti dunque vogliamo attenerci, 
anche negli enti locali. rispetto all'azio
ne del governo a presidenza socialista, 
e tanto piu si sottolinea che questa è 
una nov1ta. tanto più sarà lecito dire 
che piu forte è l'attesa di novità posi· 
tive che per la verità si fatica ora ad 
intravvedere. 

In Emilia.Romagna abbiamo un'espe
rienza e una cultura di governo conso
lidate e gli amministratori comunisti non 
sono soliti dire che .. se piove è colpa 
del governo "• ma sanno anche individua
re e correggere ciò che è necessario. 

Penso pero éhe tutti gli amministra· 
tori, indipendentemente dalla colloca
zione del loro partito rispetto al go· 
verno nazionale, siano chiamati ad espri· 
mere quel tanto di autonomia di giudi
zio rhe consenta per esempio di di· 
stinguere tra l'obiettivo giusto in sè del 
" rigore "• e la qualita e il segno delle 
misure che vengono proposte per rea
lizzarlo. 

Si tratta di una condizione, non se· 
condaria, non solo per consolidare le 
collaborazioni unitarie, ma per prose
guire, in condizioni certo nuove, quello 
sforzo di progettualita e di governo at· 
traverso il quale in Emilia-Romagna si è 
cercato di dare risposte nuove e all'al
tezza delle sfide della crisi e del cam· 
biamento. 

Alessandra Zagatti 
Resp.le Enti locali del CR 

Em1/ia·Romagna 
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Regge a Bari la giunta di sinistra 

Governa bene, ma ha troppi progetti 
e Il quadro politico, in cui nella pri· 
mavera di quest'anno è nata la nuova 
giunta di ~inistra nel capoluogo pu
glie:.e, presentava .1lcuni clementi di 
singolarità che ancora oggi definiscono 
i contorni <li questa esperienza. La rot· 
tura della ormai \'entennale alleanza 
di centro-sinistra profondamente lo
~oratn da una litigiosità che costringe
\'a la giunta all'immobilismo da qua'>J 
due :inni, segnalava infatti che alcuni 
degli equilibri politici e sociali nella 
città erano mutati. La crisi della DC 
pugliese e cittadina era andata oltre i 
sintomi di dbagio e le difficoltà dcl 
dopo-Moro; benché si fosse conferma
ta partito di maggioranza relativa nel
le elezioni comunali dcll'80, il modo 
tormentato in cui si andav.1no definen
do i processi di riasscsrnmento dci rap· 
porti di potere interni e l'incalzare 
della crisi dcl modello di sviluppo a 
cui era legata la sua egemonia hanno 
scandito i tempi della progressiva e
marginazione dalla sua rradizionalt' 
centralità. La parallela affermazione 
del Psi , il suo espandersi nel corpo e
lettorale centrale della ciccà ed il « sor· 
passo» effettuato nei confronti del Pci 
non solo mdicnvnno che forse si era 
iniziata una fase di sostituzione nella 
rappresenran1..a politica delle classi di
rigenti, ma crl.'avano le condizioni po· 
liriche che i socialisti a\•ev:mo rirenu· 
tt· neces~arie 1-x:r sperimentare una ipo· 
tesi d1 .1ltcrn.1tiva. Lo stesso successo 
sodaldemocn1tteo consenth-a d'11ltro 
canto a Di Gies1 d1 continuare a per· 
st·guire b sua linl:a di aperturn a si· 
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di Marina Cornei 

nistrJ tn polemica con la s.:grcteria 
11azionalc. 

La nuova esperienza di giunt:l di 
.. inistra si è avviata dunque dentro un 
quadro politico in forte movimento ed 
m un contesto socio-economico in cui 
la crisi ed i tagli alla spesa :.ociale ac
centuano ed ingigamiscono i problemi 
cittadini (edilizia popolare, servizi so
cio-sanitari, trasporti. traffico). Le pri
me questioni all'ordine del giorno so
no state dunque consolidare la com
pattezza politica della giunta e defini-
1e un programma che rilanciasse il 
ruolo del! 'amministrazione comunale 
in una nuova ipotesi di crescita. 

Riguardo al primo punto non poche 
sono state le difficoltà: le elezioni po
litiche hanno riaperto dementi di scon
nessione sia all'interno dcl Psi dove la 
forte direzione di Formica ha trovato 
qualche attrito con la corrente che fo 
capo a Claudio Lenoci (a cui appar· 
ciene il sindaco Franco Dc Lucia) e 
con quella dell.1 sinistra di Signorile 
(il cui candidato <llla Camera ha a\ u· 
to a Bari una buona affermazione), sia 
all'interno dcl Pri dO\·e le pro!>pettivc 
di un successo dt>ttor,1le hanno creato 
aurici era le vecchie figure dcl repub-
1->licanesimo tradizion,1k· e la nuova 
leadership emergente. Alla in,tabilità 
che si riflette sull:i giunta attravcr:.o 
ouesce \'icende (che st>mbrano e scri;i 
concluse con le dimissioni di due: as· 
sessori, peraltro non ancor.1 sostitui· 
ti), si sono aggiunti i problemi den· 
vanti dalla sicua1ione di degrado .1 cui 
è.· arrivata la crisi alla Rcgionc Puglia, 

do\'C il declino del centro-sinistra s1 
sr:1 consumando in un clima pesante 
in cui la questione morale appare il 
nodo fondamentale da sciogliere. La 
giunta di alrernativa non è riuscita a 
l!iocare uri ruolo positivo nella vicen
da, a mandare segnali in grado di pe
sare e di imporre alla crisi regionale 
una :.oluzione diversa da quella della 
riedizione dcl quadripartito. Una timi
dezza probabilmente imputabile alla 
preoccupazione di · impedire che le 
pressioni democristiane sui socialisti e 
sui laici minori coinvolgessero diretta
mente il comune. Infatti, per ora, la 
11iungla di alternativa sembra godere di 
buona salute, i socialisti ed i socialde
mocratici attraverso Formica e Di Gie
si esprimono giudizi positivi sull'espe
rienza e rifiutano esplicitamente di ac
cett:ire l'ipotesi di De Mita di una ne· 
cessaria omogeneità rra situazioni lo
cali e go\'erno nazionale, il vice-sinda
co comunista Angiuli ritiene che si 
possa arrivare fino alla scadenza natu
rale del Consiglio Comunale. 

Un bilancio dei primi mesi di atti· 
\'ita ammini~rrari\·a può inoltre conta· 
re su alcuni risultaci positivi: si è a\"
viata un 'opera <li risanamento finanzia
rio per liberare, almeno parzialmente, 
il comune dai pesanti oneri passivi de
rivanti dal deficit di bilancio. si è riu
:.citi, ~ia pure ancorn in minima misu· 
ra, .1 for rip,min: l'edilizia popolare e 
sov\'enzionarn, si cerca di risoh-ere i 
rros:-i problemi dcl traffico cittadino 
.:ttr,1\•crso il sisrcma di concessioni per -
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la costruzione di silos e di parcheggi 
sotterranei . Rimane tuttavia ancora a
perta la yuestione della <lefinizione di 
una ipotesi che fissi la fi:.ionomia com· 
ple:.sh·a che si intende dare alla città 
per gli anni otrnnta ed oltre. Si tratta 
di operare lungo le linee di un risana
mento che ne assecondi e prefiguri il 
ruolo in rapporto non solo con il re
sto della regione ma con l'assetto pro
duttivo dell'intero Mezzogiorno. Su 
questo terreno anche le forle di sini
stra hanno difficoltà ad avviare sul fu. 
turo della città un dibattito che coin
volga le forze sociali e culturali. I~ 
particolare il Pci sconta una fase d1 
difficili rapporti sia con gli in~ellettua: 
li tradizionali sia con i nuovi quadri 
tecnici, una certa difficoltà a riprende
re l'iniziativa in questo settore (la stes
~a casa editrice De Donato, punto di 
riferimento dell'intellettualitn comuni
sta pugliese. chiude i battenti) ed a 

coinvolgere i ceti più direttamente in
teressati al cambiamento. I socialisti 
puntano a risolvere la pluridecennale 
questione della ferrovia che taglia in 
due la città, e ad una sistemazione ur
hani<>tica diretta a fare di Bari un ccn· 
tro di approvvigionamento e smista
mento delle merci per tutto il sud. I 
i.ocialdemocratici si considerano i pa
dri del progetto dell'area metropolita
na che mira ad una configurazione del· 
la zona cittadina e dei comuni limitro
fi in cui sia possibile coniugare insie
me proc~si di urbanizzazione e proces-

si di sviluppo. Al di là degli evidenti 
e positivi intenti di razionalizzazione 
insiti in questi progetti, non si intra· 
vede tuttavia ancora quale possa es
sere l'asse centrale intorno a cui far 
ruotare una nuova fase di crescita; e 
i timori di muoversi con più lungimi
ranza, le resistenze a sperimentare, 
comportano il rischio di una nuova 
delega ai tradizionali ceti del terziario 
e dell'edili1ja per una espansione le 
cui caratteristiche non sembrano pre
sentare molti elementi di novità. 

M. C. 

Parla Gianni Ravaglia, dirigente repubblicano ravennate 

''Craxi non c'entra 
per noi valgono i programmi>> 

A Ravenna Il Pri non è solo un • pic
colo partito di massa • (deUnizion~ di 
Togliatti ricordata In questi g1orn1 da 
Spadolinl in polemica con De Mlta) ma 
un partito di massa • realizzato •: Il 24 
per cento dei consensi alle ultime ele
zioni. Che fa li Pri a Ravenna? Fino a 
poco tempo fa all'opposizione di una 
giunta di sinistra Pc!·Psi, ~a p~rte ora 
di una coalizione Pc1.Pri·Ps1-Psd1 · • una 
coal1Z1one democratica • commenta 
Gianni Ravaglla. leader dei repub.blica
n1 ravennati e giovane segretario al 
tesoro. 

e Ma la presidenza del ~ons_i g lio ~ 
Craxi non ha creato una s1 tuaz1one d1 
maggiore • movimento • in periferia? 
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Secondo me no. A Ravenna, alme~o.; 
0 anche a Cesenatico (dove pure. s1 e 
costituita una giunta bicolore Pc1-Prl) : 
il fatto che un laico - Craxi ora. come 
Spadolini nel recente passato - sia il 
• primo ministro • è indifferente a quan
to awenuto. A Ravenna la passata espe
rienza Pci-Psi risultava ormai corrosa. 
in particolare sui livelli di gestione del
la Società per il porto e sulle prospet· 

tive di sviluppo economico e tutela am
bientale (il riferimento è all"eventuale 
installazione della centrale a carbone: 
noi eravamo decisamente contrari. Dc 
e Psi erano favorevoli, il Pci era a me
tà st rada). Le elezioni hanno conferma
to il successo delle nostre proposte: 
sulla base della questione morale e del· 
lo sviluppo economico accompagnato 
alla tutela ambientale abbiamo perciò 
aperto un conf ronto programmatico tra 
tutti i partiti. Ad un certo punto la Dc 
si è autoesclusa dichiarandosi • Indi· 
sponibile • ad accordi di governo con 
il Pci; poi si e autoescluso il Pdup 
quando abbiamo chiesto che la nuova 
giunta fosse esplicitamente di rottura 
rispetto alla precedente esperienza di 
alternativa. 11 confronto si è quindi rl· 
stretto ai partiti che ora costituiscono 
la giunta. 

e E la centrale a carbone? 

Non fa più parte del programma del· 
la Giunta che invece esalta la questio· 
ne morale. C'è anche l'impegno a tene
re le spese correnti al di sotto del 
• tetto programmato • di inflazione; è il 

primo Comune a decidere questo in 
piena autonomia . 

e Ma I contenuti politici quali sono? 

A!'sieme alla rottura della logica del
l'alternativa di sinistra. abbiamo chie
sto t:he programma e giunta non fos
sero in contraddizione pregiudiziale con 
il governo nazionale: una richiesta ac
colta Come noi abbiamo accolto quel
la comunista , identica alla nostra ma 
relotiva al governo regionale. 

e A Cesenat ico però, c'è un bicolore 
Pci-Pri: anche in questo caso tutto na
sce da una scelta di programma? 

Dalla questione morale. Perché i so. 
clalist1 ponevano come pregiudiziale 
della loro collaborazione la riconferma 
del vecchio sindaco Urbini (Psi). C'era 
stato uno scandalo da cui Urbini era 
uscito indenne: non i suoi collaborato· 
ri . c·era dunque almeno una questione 
di opportunità per evitarne la riconfer· 
ma Socialisti indisponibili, Dc chiusa 
ad accordi col Pci: ecco com'è nata la 
giunta bicolore Pci-Pri. M. R. R. 
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---~~-rastrolabio~~~-

avvenimenti dal 16 al 30 settembre 1983 

16 
- Manifestazioni operaie in tutta la Liguria contro i 
• tagli • dell'IRI e dell'industria privata; a Genova 
corteo di 40.000 persone appoggia la proposta del sin
dacato al governo di un piano per l'occupazione. 
- Craxi, dopo l'incontro con la Thatcher a Londra: 
se i sovietici rinunciassero alle minacce, l'installazio
ne dei Cruisc a Comiso potrebbe essere rinviata. 

17 
- Gromiko rinuncia ad andare all'ONU per il boicot
taggio Usa all'Acroflot; Washington accusata di vio
lare gli accordi intcrna~ionali.. . .. 
- Il contingente americano in Libano sempre pm 
coinvolto nella guerra civile. La z~ma. sirian':l colpita 
dai cannoni della VI Flotta; rcaz1om negative della 
Francia. 
- Esplosivo rapporto della Criminalpol sull'assassinio 
di Chinnici, il magistrato palermitano ucciso mentre 
stava per arrestare 2 • intoccabili "· 

18 · . . l ' . Il . I l" . - Dc Mita incalza 1 socia 1st1 su e giunte oca 1: 1 
patti vanno rispettati ~nche. in periferia altrimenti la 
coalizione non ha motivo d1 esistere. 
- Berlinguer chiude .. il ~estivai di Re.ggio _Em_ilia al
l'insegna della mob1htaz1one contro 1 pencoli della 
guerra. 
- Il vicepresidente Usa Bush a Bucarest, con un mes
saggio di Reagan a. C~ausescu: c'è ancora tempo per 
l'intesa al tavo:o d1 Ginevra 

19 · 1 - · D M" 1 . t - Aspre repliche dci • a1c1 " a e l Jta: e g1un e so-
no diventate una mina vagante. 
- Craxi risponde a Reagan sugli euromissili: Con 
l'Urss a Ginevra bisogna continuare il "dialogo. 
- Altissimo ripropone il • listino• contro il carovi
ta: ottanta prodotti a prezzi bloccati fino ~I 31 gen
naio. Piena adesione della Lega Coop al calm1eramento. 

20 . d"b . 1· - La Camera, dopo un movimentato . 1 atllt?, tog 1e 
l'immunità parlamentar~ a. Toni .Negn_. Respinta I?er 
sette voti la proposta d1 Pc1 e Psi per una sospensiva 
su li 'incarcerazione. 
- Craxi si confronta con i sindacati sul tema dcli' 
c,ccupazionc e della politica dci redditi: richiesto un 
piano straordinario per i giovani del Sud. 
- Dibattito missilistico. Andropov, rispondendo ali' 
appello di esponenti sociald_emocratici di ~onn, riba
disce la disponibilità c;ovicllca alla trattativa. 

21 
- Dopo il voto della Camer~. cm.esso i_l manda_to di 
cattura per Toni Negri. ormai al sicuro. m F!a~c1a. 
- De Michelis annuncia che la legge finanz1ana con
terrà la sua proposta di abolire o ridurre gli assegni 
familiari per i redditi più elevati. 

22 
- Colpita da un o~ice, esplo~e la. Saryta~arbara ~el
le forze di pace italiane a Beirut, 1lles1 gh addetti al 
servizio di guardia. 
- Scalfaro annuncia l'abolizione dei • superprefetti 
antimafia •. Da Palermo, Dc Francesco farà rjcntro 
a Roma. 
- J nomi dci 24.000 massoni italiani diffusi in Com
missione P2; i parlamentari impegnati a non rendere 
pubblici gli elenchi. 
23 
- Richiamo al governo da parte Dc (De Mita a l C.N. 
del partito) e Pri: rispettare gli impegni per la ridu
zione dcl disavanzo. 

- Colloqui a Roma tra Crax1, Spadolini ed il nego
ziatore Usa a Gine\'ra Nitze. Nere prospettive per la 
trattativa dopo la risposta dì Andropov a Reagan: la 
vostra offerta è iniqua e odiosa. 
- Il Senato americano si pronuncia per una drastica 
riduzione del contributo al bilancio delle Nazioni Unite. 
24 
- ~olcmichc sui_ tagli alla Sanità. Il progetto Degan 
(assistenza gratuita solo ai redditi più bassi) definito 
« assurdo " dai sindacati. li nodo dello spreco - se
condo glì esperti - sta nella proliferazione di ospe
dali inutili. 
- Esemplare sentenza del tribunale di Monza per il 
disastro della diossina a Seveso: tutti condannati i 
dirigenti della ICMESA. 
25 
- Libano. Annuncio ufficiale di tregua dopo tre set· 
limane di battaglia: previsto il rispetto dello «status 
quo" sul terreno militare. 
- Il piduista Umberto Ortolani, fermato dalla G.d.F. 
a San Pao!o dcl Brasile, viene rimesso immediata
mente in libertà dalle autorità locali. 
- Il gruppo dci Dicci elegge il ministro del Tesoro 
italiano Goria presidente del Fondo monetario inter
nazionale per il 1984. 
26 
- A Comiso cinque cariche della polizia contro i di
mostranti davanti alla base per i Cruise. Intanto al
l'qnu ~ca~an pr~senta le sue offerte negoziali che la
sciano irrisolto il nodo delle armi franco-britanniche· 
nuove accuse di • ipocrisia" lanciate da Mosca. ' 
- Riuniti a Roma i presidenti delle Regioni per di· 
scutere col governo la •stangata ,. sanitaria. 
27 
- Allar!llato discorso di Craxi ai deputati socialisti. 
Per uscire dalla crisi economica ci vogliono tre anni 
di austerità. 
- Rivelazioni di un inquisito alla Commissione P2: 
gli iscritti alla loggia segreta sono almeno il triplo 
di quelli dcll'el..mco Gelli. 
- Aperta a Washington l'assemblea annuale del F. 
M.I.; attacchi al caro-dollaro anche dal ministro dcl 
Tesoro Goria. 
28 
- Ri~splode davanti all'antimafia la polemica sul 
coordinamento. Il capo della polizia Coronas attacca 
l'Alto Commissario De Francesco. 
- !--':' Malfa <?hiede maggior chiarezza alla Dc sulla 
politica dcl ngorc: troppa indecisione sul problema 
del riordino pensionistico. 
29 
- Stangata per 40 000 miliardi. Una riunione-fiume 
del Consiglio dei Ministri vara la legge finanziaria. 
Obiettivo: contenere il deficit pubblico in 90 mila mi
liardi. Duri interventi sulla previdenza e la sanità; 
prcvvedimento di condono per l'abusivismo edilizio. 
- Pertini conferisce la Gran Croce al cardinale di 
Palermo Pappalardo, per meriti antimafia. 
30 
- Finanziaria. Alle critiche delle forze sociali si ag
giungono (dal versante opposto) que!le del centro 
Promete1a, ispirato da Prodi ed Andreatta: oc::orrono 
restrizioni più drastiche, altrimenti la lira svaluterà. 
- Teni Negri, intervistato da Enzo Biagi a Parigi, 
esclude di rientrare in Italia per consegnarsi alla 
polizia. . 


