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UN PASSO AVANTI 
di Luigi Anderlini 

e Molte erano le cose che si potevano dare per scontate 
quando nella tarda mattinata del 2 marzo Berlinguer ha 
aperto al Palazzo dello Sport di Milano il sedicesimo con
gresso del PCI. La linea dell'alternativa democratica si 
era largamente affermata nei congressi provinciali, la que
stione dello « strappo » non si collocava certo - come 
molti ave\•ano pur preconizzato e auspicato - al centro 
del dibattito congressuale, nessuno metteva in discussione 
la leadership del partito. Certo non tutti i giochi potevano 
considerarsi fatti. Il congresso non si sarebbe in nessun 
caso rassegnato a sancire o a fare da cassa di risonanza a 
dt:.cisioni già prese: restavano da misurare il grado di fles
sibilità <lei centralismo democratiC') e il livello dei ricambi 
interni, il grado e i modi dell'unità che attorno alla nuo
va linea si sarebbe verificata, il rientro (o il peso) di spin
te divaricanti che in più di un congresso provinciale si 
erano verificate, l'atteggiamento com,lessivo, di fronte alla 
realtà dei drammatici problemi aperti nel paese, del « po
polo comunista ». Ma la questione di maggior rilievo ma
no a mano che cresceva l'attesa attorno al congresso (e in 
taluni casi l'attesa era montata artificialmente nella speran
za di un grosso tonfo conclusivo) riguardava il tipo di rap
porti, l'impatto che la nuova linea del PCI avrebbe avuto 
rispetto alle posizioni delle altre forze politiche. Non si 
sarebbe trattato - non si è trattato - di un confronto 
a distanza, da mediare più o meno accuratamente attra
verso i mezzi di comunicazione: il copione del congresso 
(dopo che tutti i segretari dei partiti democratici aveva
no assicurato la loro presenza) prevedeva un botta e ri
sposta ravvicinato e, soprattutto per Craxi, un possibile 
coinvolgimento nello stesso dibattito congressuale. 

E c'è stato un momento in cui le reazioni di alcuni 
membri della delegazione socialista rispetto alle punte po
lemiche del discorso introduttivo di Berlinguer, hanno fat
to temere che, in congresso, si andasse verso una rotta di 
collisione tra PSI e PCI. Bisognerà dare atto a Craxi di 
non aver seguito questa linea, di avere scelto quella della 
ripresa di dialogo, di aver preferito la ricerca di interlo
cutori all'interno del PCI, di essersi reso conto che una 
ritorsione polemica lo avrebbe indebolito in ogni caso 
di fronte alla OC. Porte aperte al dialogo non significa 
evidentemente conclusione positiva del dialogo; significa 
solo quello che su questa rivista abbiamo più volte cerca
to di dire: inizio di un itinerario arduo e difficile che re-

sta però l'unico a nostro avviso capace di guidare il Paese 
fuori della crisi generale, economica e di valori, in cui 
si trova. 

E non è certamente indifferente, anche ai fini della 
individuazione degli strumenti per andare avanti sulla stra
da dell'alternativa, tentare di capire nella maniera più rav
vicinata e spregiudicata possibile, come il sedicesimo con
gresso comunista sia approdato alle sue conclusioni e qua
li sono i probabili segni che una tappa come quella di 
Milano lascerà nella storia del partito. Non si tratta cer
tamente di un congresso indolore, di una svolta formale 
e il popolo comunista impiegherà un certo tempo per 
digerirla compiutamente. Il continuismo (che è l'esaspe
razione e talvolta la caricatura di quella fedeltà alle radi
ci e che in tutte le formazioni politiche fa la fortuna dei 
retori) è stato chiamato in causa molto esplicitamente 
(Sassolino) e sostanzialmente travolto in una visione lai
ca della lotta politica, sotto l'urto di una realtà che esige 
(da tanti punti di vista) risposte nuove e immediate. Chi 
avrebbe potuto immaginare, solo pochi anni fa, che un con
gresso comunista avrebbe fragorosamente e lungamente 
applaudito Strehler che recitava una delle più inquietanti 
poesie di Brecht (L'elogio del dubbio) difendendone pun
tualmente tutte le ragioni? Chi avrebbe potuto immagi
nare solo una decina d'anni fa che Luporini ci avrebbe 
fornito un discorso su Marx e ne avrebbe celebrato il cen
tenario, non solo con gli accenti di alta umanità e con 
l'originale scandaglio di una ricerca che fa onore al marxi
smo italiano di questi anni, ma anche togliendo di mezzo 
tanto di quel ciarpame che il marxismo delle varie scuole 
ha accumulato fra il rivoluzionario-scienziato di Treviri 
e i nostri giorni, o per dirla con Luporini stesso «con i 
giorni ancor non nati» di manzoniana memoria? 

Ho citato Brecht e Luporini non solo perché essi dan· 
no la misura della mutazione culturale in atto tra i co
munisti ma anche perché gran parte della nostra stampa 
cosl attenta alle sfumature del dibattito politico (tanto 
da inventarne di sue quando non ne trova nei testi) non 
ha dato rilievo alcuno a due momenti per molti aspetti 
assai significativi del congresso. Il che evidentemente non 
significa collocare in secondo piano il dibattito politico 
dei cinque giorni (e quattro notti) di Milano, l'articolarsi 
complesso e variegato del discorso. Si2nifica caso mai, col· 
locarlo in una cornice per suo conto già molto significativa. -
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L'ASTROLABIO ATTUALITA' 
Così la divaricazione tra movimentisti e non, tra chi 

pone l'.1ccento sui contenuti (Napolitano, Chiaromonte) e 
chi ha l'occhio attento ai nuovi soggetti emergenti, tra 
coloro che difendono le ragioni dell'unità e dell'effi
cienza e coloro che fanno della « trasparenza » il punto di 
P••rtenzn di un rinnovamento che muovendo dal partito 
dovrebbe investire l'intera società nazionale (Reichlin, In
grao) si iscrivono tutti in una visione critica che proprio 
nel momento in cui consente a ciascuno di far valere per 
intero le proprie ragioni non obnubila mai il principio del
la tolleranza, il beneficio (appunto!) dcl dubbio. 

E' in questo che consiste il nuovo modo di praticare 
il centn1lismo democratico da parte dcl PCI? Il punto 
di equilibrio che a Milano essi hanno trovato tra le va· 
rie esigenze, è quello ottimale? O non è per lo meno al
trettanto importante che essi lo abbiano trovato non muo
vendo da ragioni ideologiche o da un marxismo di scuola. 
ma sulla base di un'esperienza storico-politica che solo 
dalla loro autonomia e non da altri trae la misurJ delle 
scelte? 

Corrono dunque a tutto campo i comunisti italiani, 
esposti ai rischi di infiltrazione che ne conseguono. Ma 
anche ai venti freschi e corroboranti dell'aria aperta. 

Non sono certamente rimasti sullo sfondo i problemi 
della crisi che il paese attraversa, né quelli della situazione 
politica mondiale (tutta la prima parte della relazione di 
Berlinguer e l'intervento di Pajetta). Direi che proprio 
l'intreccio tra i problemi di prospettiva e quelli del pre
sente amaro e per molti aspetti drammatico che l'Italia, 
l'occidente e il mondo stanno vivendo, costituiva la mi
sura più originale di molti interventi del congresso. Chi 
ha esperienza dei congressi organizzati sulla base delle 
correnti sa bene come questo tipo di intreccio tanto spes
so fecondo finisce, in presenza delle correnti, con l'essere 
mortificato a vantaggio di una polemica esplicita, talvolta 
fascinosa, tanto spesso pericolosa per la costruttività del 
dibattito e per l'unità del partito. 

Sono cosl venuti in primo piano i problemi dell'unità 
e dell'autonomia dcl sindacato (Lama), quelli della vita 
delle grandi città (Vetere, Valenzi, Gabbuggiani, Novelli), 
quelli della lotta contro la mafia, la camorra e la d roga 
(Dalla Chiesa, Pecchioli). Perfino la cooperazione (Pran
dini) si è tirata fuori dall'ombra in cui la sinistra italiana 
si ostina a collocarla. 
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E' proprio qui che a me pare possibile individuare un 
limite: a Milano talvolta ci si è contentati di indicare gli 
ambiti di ricerca e di segnalare le urgenze (rischio di ban
carotta finanziaria) più che proporre soluzioni operative. 

Pure è proprio qui che la politica dell'alternativa deve 
prendere corpo e slancio: a contatto con la realtà viva 
del paese e con le forze che la animano e tuttavia in con
dizioni di daborare soluzioni credibili, praticabili, alterna
tive a quelle della DC e dei suoi governi. 

Forse non è nemmeno negativo il fatto che su alcuni 
temi importanti la ricerca sia ancora aperta e destinata a 
restare tale per un certo tempo. E' di Il che si potranno 
prendere le mosse per costruire giorno dopo giorno nel 
vivo di quel grande laboratorio che è la lotta politica quo
tidiana, la convergenza e l'unità delle sinistre su un pro
gramma comune, premessa della politica dell'alternativ<l. 

L. A. 

..... .. . . 
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Il Pci e le alleanze 

Il congresso 
resta 
aperto 
e L'alternativa democrati
ca con chi? La ricerca non 
si è certamente conclusa col 
XVI congresso. Tutt'altro. 
Quello di Milano, nell'arca 
(scomoda) del Palasport, è 
stato un « congresso aper
to». Enrico Berlinguer ave
va lasciato ampi spazi aper
ti - mal capiti da molti 
« autorevoli » commentatori 
- nella sua relazione, il pri
mo giorno Li ha ulterior
mente ampliati con la sua 
scarna replica, l'ultimo gior
no. Non fissando limiti di 
tempo. Una intuii.ione « tat
tica » non irrilevante. La 
personale sensazione di chi 
scrive, dopo avere seguito le 
cinque giornate di Milano, è 
che è già cominciato il XVII 
congresso: e che il XVI ap
pena concluso non sia un 
punto di approdo, ma un 
congresso di transizione che 
ha fissato il porto di attrae. 
co - l'alternativa democra
tica - ma non ha, giusta
mente, definito la rotta per 
giungervi. Anche Berlinguer, 
come il « vecchio » Lenin 
sa che la via (italianissima) 
al socialismo, non è mai li
neare, ma procede a zig-zag. 
Pure il pensiero di Berlin
guer « viene da lontano»; e 
mentre altri paiono frettolosi 
di dimenticare gli « insegna· 
menti», egli al contrario li 
rimemora. La sua rcla7ione 
al congresso è, in questa let
tura, rigorosa. 

L'alternativa con chi? Al
fredo Reichlin la vede con 
gli stessi del compromesso 
storico. Giorgio Napolitano 
la vede con quelli che sono 
attualmente gli alleati della 
DC. Pietro Ingrao privilegia 
i movimenti che agitano, in 
ogni senso, la società. Ar
mando Cossu tta si rifà al mo
dello delle giunte locali di 
sm1stra. Berlinguer indica 
nel blocco storico gramscia
no, aggiornato alla realtà so
ciologica, il terreno di ricer
ca ed esplorazione. Nell'al
leanza fra le vecchie e nuove 
energie. E sprona il partito 
a «sollecitare forze, gruppi, 
pèrsone che negli a!tri parti
ti e fuori di essi possono bat· 
tersi per proposte e soluzioni 
che si muovono oggettiva
mente in direzione dell'al
ternativa ». La chiave inter
pretativa è in quell'o~etti
vamente. fuori dalle cate
gorie degli schieramenti po
litici o degli ideologismi. 
Molto togliattiano. Una con
tinuità non scolastica, ma 
una continuità. Sviluppare la 
ricerca, ma senza rinnegare 
il passato. Il PCI di Enrico 
Berlinguer continua «a ve
nire da lontano e ad andare 
lontano». C'era Palmiro To
gliatti a Milano. In due se 
ne sono avveduti : Paolo Bu
falini, soddisfatto; Nilde 
Jotti, raggiante. 

La ricerca è aperta. Una 
questione, fondamentale, re
sta da chiarire: l'alternativa 
democratica è una « strate
gia politica » oppure una 
« strategia ideologica»? E
sempio: il compromesso sto
rico era una strategia icleo
lcgica; la solidarietà 11az1ona
le era unn « strategia politi
ca ». La questione va risolta 
rapidamente. Perché se l'al
ternativa democratica è o l' 
una o l'altra se è « stra · 
tegin » o se è « politica », va
riano sostanzialmente i suoi 
contenuti. E le sue alleanze. 

Italo Avellino 
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Il Pci e i socialisti 

L'alternativa 
diventa 
convincente 
e Forse, sia detto senza en
fasi, la sinistra italiana si è 
finalmente decisa ad aprire 
le sue finestre sul mondo e 
forse i suoi due maggiori par
titi si apprestano a vincere le 
ultime resistenze per imboc
care quella corsia dalla qua
le si esce solo con un mo
mento di incontro. Deve es
sersene accorto molto bene 

l'on. De Mita che, venuto 
al Palasport di Milano con 
vinto di assistere, tutto som

mato, ad un congresso « am

miccante » nei suoi confron
ti, ha capito subito, e mol
to bene, che l'aria era di
versa. 

A questo punto discettare 
sul fatto che sia stato per 
primo Craxi ad aprire a Ber
linguer o Berlinguer ad ave
re fatto il decisivo passo in 
avanti, equivale a discutere 
dcl sesso degli angeli. Il fat
to significativo e profondo 
che emerge dal congre5so di 
Milano è che, nel momento 
in cui socialisti e comunisti 
iscrivono nelle loro prospet
tive (non storiche) la possi

bilità di collaborare insieme 
per giungere a governare il 
paese, il quadro politico si 
modifica instantaneamente; 
la Democrazia Cristiana en· 
tra in contraddizione con se 
:.tessa e mostra tutte le ru
ghe della sua antica età; 

partiti intermedi non difen
dono più un assetto gover
nativo, come l'attuale, del 
quale sono indotti a misu
rare la fragilità; i cattolici 
come tali, come ha giusta· 
mente rilevato Baget Boz
zo, cessano di essere una 
«entità politica»; l' interesse 
e l'attenzione del paese si 
innalzano subito. 

Il che sta indubbiamente 
a dimostrare che l'alternativa 
è ormai politicamente con
\•incente, che ha perduto i 
suoi caratteri mitici ed allar
manti, che comincia ad esse
re vista, come deve essere, 
la grande scommessa dei pro
gressisti per il ricambio del
la classe dirigente e per la 

moralizzazione del paese. 

Ma sta anche a dimostrare 
che l'elemento primo e de
terminante di questa prospet
tiva si colloca inevitabilmen
te nella edificazione di un 
rapporto, dialettico ed anche 
polemico, ma costruttivo e 
positivo tra socialisti e co
munisti. 

Certo Craxi rileva che c'è 
una «avara comunicabilità)> 
in questo momento tra i due 

partiti, avvertendo però che 
si profila un bivio « assai 
prossimo » e che a quel pun
to l'alternativa si porrà niti
damente tra la via di un pos
sibile autoaffondamento e la 

via di un • vigoroso cambia
mento. Certo Berlinguer af
ferma nella sua replica che 
« le svolte reali si verifica
no quando sono mature, de
terminate, politiche, concre
te », ma aggiunge che « oc
corre preparare altri passi in 
avanti nei rapporti tra PCI 
e PSI». 

In questa ottica non ha 

neanche senso continuare a 
discettare tra schieramenti e 
contenuti, un discorso che 
ormai sembra quello dell'uo

vo e della gallina. 
Antonio Chizzonitl 
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Il Pci e i laici 

Il dialogo 
' . e giovane 

' ma crescera 
e Non è ancora il momen
to, per i partiti che vengono 
etichettati sotto il nome di 
« laici », di considerare il 
PCI come una forza politica 
con cui dare vita ad una coa
lizione alternativa delle coa
lizioni di governo che han
no avuto, fino ad ora, come 
perno la OC. Ma certamen
te, sul terreno del possibile, 
questo governo alternativo, 
questa coalizione a tre o a 
quattro - con il 16" con
gresso del PCI - comincia 
ad esistere. 

Basti un dato: l'attenzione 
con cui questi partiti hanno 
seguito il congresso, con cui 
hanno addirittura partecipa
to alla sua fase iniziale. E 
- allo specchio - l'atten
zione che il PCI ha dedicato 
alla loro presenza, alla loro 
stessa essenzialità, come è 
emerso sia dalla relazione di 
Berlinguer, sia - ad esem
pio - dal discorso di Napo
litano, per dare spessore al
l'ipotesi dell'alternativa. 

« I partiti "laici" - ha in
titolato l'Unità - non stan
no alla finestra». Non ci 
stanno soprattutto perché se 
l'ipotesi di un'alternativa de
mocratica passa, comunque, 
attraverso la necessaria al
leanza tra PCI e PSI, perché 
essa possa diventare alterna
tiva di governo deve neces
sariamente fare conto sull' 
apporto di almeno altre due 
forze « laiche ». E non si 

tratterà solo di un problema 
di numeri. 

Il dialogo tra il PCI eque
ste fone è certamente an
cora «giovane». Avviene a 
livello di enti locali e spes
so con risultati positivi. Se 
sembrano esservi, su alcune 
questioni, non certo seconda
rie, distanze ancora siderali, 
non è detto che esse non 
possano essere superate, sia 
per spinte esterne atl 'Italia, 
sia per spinte interne. Se 
Longo ha sottolineato la di
stanza che ancora esiste, so 
prattutto in materia di poli
tica estera, tra comuni5ti e 
laici, se Spadolini ha accen
tuato la sua già scarsa pro
pensione ad abbandonarsi 
ad un « dialogo alternativi
sta », proprio da Zanone -
dal segretario del partito 
che è il più lontano dall'al
ternativa - è venuta la sot
tolineatura più importante. 
« I congressi - ha detto -
segnano tappe storiche nella 
storia dei partiti. Non ser
vono al contingente, anzi, 
bisogna guardare oltre di 
esso ». 

Se l'alternativa, cosl co
me è proposta, è ancora og
gi un discorso da partito di 
opposizione, opposizione di 
sinistra ad un « blocco » so
stanzialmente moderato, il 
superamento delle « super
stizioni », degli steccati ideo
logici, di alcune delle mag
giori « distanze » esistenti, 
potrebbe portare domani al
la creazione di una maggio
ranza caratterizzata da una 
proposta politica progressi
sta. 

Ciò potrebbe essere neces
sario, qualora lo sforzo delle 
coalizioni di segno prevalen
temente moderato - che 
già è parso essere giunto al 

margine della propria capa
cità - si esaurisse. Le pre

messe per una coalizione al
ternativa di governo sono na
te, nel 16° congresso comuni
sta, in attesa di quel mo
mento. 

Neri Peoloni 
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L'ASTROLABIO ATTUALITA' 

Il Pci e le questioni di democrazia interna 

Il centralismo? 
Può diventare democratico 

e L'andamento del dibattito congressuale che precede 
la sintesi conclusiva del XVI Congresso nazionale del PCI, 
ha messo in evidenza una capacità di porre al centro delle 
discussioni sulla strategia dell'alternativa democratica que
stioni di fondo che, riguardando una prospettiva di tra
sformazione in senso socialista della società e dello Stato, 
non potevano non chiamare in causa il carattere stesso del-
1 'azione e dell'organizzazione dci comunisti che tanta parte 
di responsabilità intendono assumere nell'indicare una « ter
za via » tra le esperienze storicamente note. 

Proprio perché si insiste particolarmente su'lla ne
cessità di collegare il partito alla società cd ai movimenti 
che in essa si sviluppano, e di determinare un nuovo blocco 
sociale che progressivamente cementi la classe operaia, le 
nuove figure di lavoratori dipendenti e tutte quelle forze 
sociali che mirano a una nuova qualità della produzione 
e a una nuova qualità della vita, con forza è stato solle
citato in molti congressi provinciali l'avvio a forme di coin
volgimento dei militanti nell'elaborazione stessa della stra
tegia che giorno per giorno si misura nei posti di lavoro 
e nelle sedi istituzionali in cui i comunisti si trovano im
pegnati. Nella sede massima del Congresso nazionale si 
pone indubbiamente in termini nuovi una verifica dell'ido
neità del principio statutario del « centralismo democra
tico » - che è la formula originale dell'organizzazione poli
tica dei comunisti - ad assolvere oggi, ed in prospettiva, 
i compiti che implicano uno sviluppo ul:eri~re del « partit~ 
nuovo» preconizzato nel 1944 da Togliatti, ed affermatosi 
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con le conseguenze posiuve che conosciamo, e con 1 limiti 
che si sono fatti sentire dalla metà degli anni settanta. 

Poiché non può assumersi come criterio realmente 
determinante quello secondo cui non esistono forme o.r
ganizzative e metodi di lavoro validi in via assoluta m 
quanto per ogni fase politica esistono specifiche forme or
ganizzative e met0di di direzione, si tratta nella sit.uazio~e 
attuale di capire sino in fondo come un principio irrmunc1a
bile su cui è storicamente fondata la « diversità » dei comu
nisti - quello dell'unitarietà di indirizzi nell'azione d~I par
tito - si possa garantire in una fase di crescente sv1lupP? 
della complessità della vita sociale e istituzionale, che rt· 
chiede al tempo stesso grande capacità di collegamento con 
i movimenti di massa e grande capacità di direzione pol!tica 
nel rapporto tra complessità e articolazione dell'organtzza
zionc sociale e dell'organizzazione del potere. 

Poiché, come diceva Gramsci, il centralismo organico 
non deve provocare l'identificazione dcl singolo c?I tutt~, 
il consenso passivo e indiretto ma il consenso « attivo e di
retto », la « partecipazione » quindi dei singoli anche se 
ciò provoca « un'apparenza di disgregazione e di tumulto», 
si impone sempre più oggi un'inversione di tendenza .nella 
fissazione statutaria delle regole che giustamente mirano 
all'unitarietà degli indirizzi nella salvaguardia dell'unità del 
partito, riconoscendo che v'è un rapporto tra regole « for
mali » e regole « viventi » (o, come con brutto neologismo 
si va dicendo, « informali ») che non attenuano la portata 
delle regole formali, il cui adeguamento da un lato pro-
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duce un necessario consolidamento di prassi posmvamente 
affermate, e dall'altro lato fissa un nuovo quadro di ri
ferimento per ulteriori e più avanzati sviluppi di democra
zia organizzativa. Se la tendenza che si esprime verso il 
« superamento» del centralismo democratico può provocare 
equivoci. in quanto si teme giustamente che le novità oggi 
necessarie facciano perdere al partito i connotati della sua 
diversità da tutti gli altri partiti democratici italiani cor
rosi da lacerazioni che nuocciono al sistema democratico 
per il prevalere di interessi corporativi alimentati da centri 
di comando del capit?lismo interno e internazionale, si 
tratta di discutere con rigore e profondità come possa iden
tificarsi attraverso le congrue modifiche dello statuto un 
principio che contemperi le esigenze di sempre più larga e 
aperta democrazia con quelle di unitarietà del processo 
decisionale, marcando della formula tradizionale del centra
lismo democratico l'elemento che tenga conto della parte
cipazione di massa come base reale, e perciò formalmente 
sancita, di una funzionalità unitaria. 

E proprio per evitare irrigidimenti inevitabili sulla 
formula di definizione delle regole della vita interna, va 
bandito ogni pregiudizio pro o contro il centralismo demo
cratico « per sé » considerato, in nome di una valutazione 
dei modi di operare del partito che la situazione odierna 
impone proprio perché la strategia dell'alternativa demo
cratica viene propugnata come passaggio immediato a una 
iniziativa che deve subito caratterizzarsi a partire dal mo
do di « organizzarsi », e quindi di « intervenire», dci co
munisti, nella società e nello Stato. Il chiarimento riguarda 
quindi anzitutto i connotati di una effettiva democraticità 
nella vita di partito, tenuto conto di un nesso solo logica
mente scindibile tra vita « interna » e vita « esterna » dei 
militanti, come prova il fatto che l'ispirazione più forte 
della linea strategica seguita dalla prima svolta di Salerno 
dai comunisti ha avuto come esito il concorso all'elabo
razione della Costituzione, e poi - pur entro ai condiziona
menti del centrismo e del centrosinistra - il contributo de
cisivo alla riforma dello Stato, e allo sviluppo del ruolo 
della società civile. Che si debba intendere per democraticità 
effettiva nel partito, allora, ferma rimanendo non come 
dato « statico » e « frenante », ma come esigenza « dina
mica» insopprimibile, l'unitarietà intesa come ricerca or
ganizzata del massimo di consenso da parte dei militanti. 
su indirizzi cui essi abbiano concorso attivamente? Sembra 
opportuno precisare come margini di equivoco in linea di 
principio possano ancora alimentarsi ove la sottolineatura del 
rinnovamento venga posta solo con riguardo al concorso 
al « dibattito », al « confronto » dei militanti, per « criti
care » decisioni adottate dagli organismi dirigenti ricono
sciuti ccme portatori degli indirizzi generali del partito 
secondo un ordine di valori che decresce dal centro alla 
periferia, e che non corrisponde al quadro politico e sociale 
che è mutalo nel paese proprio attraverso una legitti
mazione di poteri dal basso, sia nella fabbrica che nelle 
istituzioni. Per non rimanere entro i confini di un dibattito 
equivocabile, occorre pertanto partire dall'osservazione di 
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Alessandro Natta quando ha accennato alla possibilità che 
le posizioni delle sezioni e delle federazioni « precedano » 
oltre che seguire i dibattiti e le decisioni del Comitato Cen
trale o della Direzione, considerando tale punto di prin
cipio non una mera eventualità ma il cardine della parte
cipazione attiva dei militanti ad una vita di partito che 
faccia penetrare la vita sociale nell'organizzazione in modo 
sempre più incisivo e non rarefatto. Tale tipo di sviluppo 
non si potrà mai raggiungere, certo, se si assume come 
idea-forza quella propria dei parti ti borghesi o interclassi
sti (e che Antonio Baldassarre reputa come « ineludibile 
esigenza »), secondo cui ogni partito trova il suo punto 
di equilibrio, quanto alle funzioni di comando, « nelle zone 
alte della sua organizzazione »: e sarà facile scambiare per 
regime di tipo « plebiscitario » o di tipo « referendario » 
un meccanismo di funzionamento del partito imperniato 
su una attiva e diffusa partecipazione che non si limiti 
- come dice l'art. 9 dello statuto - al « prendere posi
zione» su tutti i problemi della politica nazionale e inter
nazionale, ma che sia legittimata a proporre soluzioni con 
atti di formale approvazione di mozioni e risoluzioni, come 
base delle determinazioni degli organi cui deve competere 
ovviamente di prendere le decisioni impegnative per tutti, 
maggioranza e minoranze, nell'azione concreta. 

Discende da ciò che gli accenni che si fanno alle nuove 
forme di organizzazione necessarie al partito possono avere 
una portata rinnovatrice in senso « politico » e non « tec
nocratico», se assunte in un contesto di legittimazione della 
rete delle assemblee a determinare le decisioni con il coin
volgimento di forze diverse da quelle dell'apparato profes
sionale, poiché l'apertura agli specialisti ed alle compe
tenze va fatta non già sul presupposto che queste si giu
stappongono alla capacità dell'apparato e più in generale a 
quelle della classe operaia, lasciando così trasparire che 
l'integrazione tra « organizzatori >> e « intellettuali » va rea
lizzata nelle sfere alte e ristrette degli organismi di partito. 
Anche qui, sembra doversi partire dall'osservazione di 
Claudio Petruccioli che nel riferirsi alla classe operaia tiene 
conto della sua capacità di valutazione critica dei processi di 
trasformazione provocati dai nuovi procedimenti tecnolo
gici, sl che non corrisponde più alla realtà che tutte le 
conoscenze e le competenze recano l'impronta della bor
ghesia da quando la classe operaia, partecipando alle lotte 
nell'intimo del processo produttivo, ha prodotto « figure 
nuove di intellettuali ». E i problemi che con la strategia 
dell'alternativa democratica si vogliono affrontare, in forme 
inedite, con un partito profondamente rinnovato e non 
diretto dall'alto come gli altri partiti, richiedono una ca
pacità nuova di intervenire organizzativamente sui temi 
del governo dello sviluppo, in modo sia da orientare il mer
cato dominato da centrali finanziarie multinazionali, sia da · 
governare l'uso delle risorse, per il soddisfacimento con
sapevole di una nuova qualità della vita da parte di gruppi. 
sociali e singoli membri di una collettività che, da un po
tere economico e politico « socializzato », reclamano la pro
duzione di (( nuovi beni ». 

Salvatore D'Albergo 
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Intervista a VALERIO ZANONE 
su Pci ed alternativa 

''Misurare la svolta 
con il metro 
dei fatti'' 

« Mi sembra evidente che l'epoca è ad una svolta, 
verso la liberalizzazione; le ideologie non potranno 
imbrigliarla, e dal passaggio d'epoca emergerà con forza 
la centralità della persona Se rl Pci, come m1 sembra, 
è d'accordo con questi presupposti, c'è da pensare 
che il mutamento del ciclo politico f misca per 
produrre anche un mutamento positivo di tutta la sinistra, 
e in essa del Pci » Dz/f erenze grandi e serie 
«rendono alternatzva la posizione comunista rispetto 
alla linea sostenuta dal partito liberale. Se si 
facesse una maggioranza di smistra, non comprenderebbe 
1 lìberali ». Laici e rocialisti: alleati ma diversi 
Una collocazione autonoma per il Pli, non 
f ianchegg1atrice né della Dc né di altri partiti. 

e Quando molti anm fa lei assunse la segreteria del PLI. 
sz ebbe la sensazione d1 una svolta nella vicenda dei libe· 
rati ita:iani. Non le sembra che neglz ultimi tempi l'im· 
magine di un nuovo Partito liberale sz sia venuta appan
nando? 

Non starebbe a me dirlo, ma il passo compiuto dal 
1976 ad oggi è grande. 

Non penso principalmente alle variazioni pure signi
ficative intervenute da allora ad oggi nelle relazioni tra 
il PLI e gli altri partiti, né alla presenza dei liberali nei 
governi nazionali e nei governi locali, in formule di coa
lizione inedite rispetto al passato. 

Penso principalmente al nuovo terreno che abbiamo 
dissodato, ad esempio nel Mezzogiorno, dove la presenza 
liberale era ridotta allo stremo; nelle università e nelle 
scuole, tra i giovani; fra i ceti medi urbani di nuova pro
fessionalità . Non badi soltanto all'immagine, che può es
sere appannata per colpa dello specchio. Il PLI non di
spcne di protettori influenti nei grandi mass media e tra 
gli opinion makers. Ma la sostanza è robusta, le radici 
sono buone e la crescita è sicura. Per raccogliere i risul
tati ci vorrà soltanto l'umiltà di una lunga pazienza. 

e Per la prima volta il Partito liberale è stato presente 
ad un congresso comunista Nel suo mtervento, oltre ad 
una significatwa citazione di Marx, è emerso un apprez· 
zame,1to net confronti del « laicismo » del PCI. In che 
misura CIÒ deriva dai cambiamenti intervenuti nel Parllto 
comunista e in che misura, mvece, da trasformazioni del 
lo scenario pol1t1co com plessrvo e della cultura politica 
tradizionale :i 
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Il Marx che ho citato al Congresso comunista di Mi
lano è il primo Marx, quello che scriveva contro la cen
sura della stampa ed affermava anche per i proletarì la 
libertà come «aristocrazia eterna dell'anima umana». Mi 
sembra evidente che l'epoca è ad una svolta; che si trat· 
tcrà di una svolta verso la liberalizzazione; che le ideo· 
logie rigide non potranno imbrigliarla; e che dal passag· 
g10 d'epoca emergerà con forza la centralità della persona. 
Se questi presupposti trovano adesione anche nel Partito 
comunista, come mi sembra, c'è da pensare che il muta
mento del ciclo politico finisca per produrre anche un 
mutamento positivo di tutta la sinistra italiana e in essa 
del PCI. Il mio intendimento è di misurare lo svolgimen
to di questa ipotesi con il metro dei fatti e dei dati con
creti, senza preconcetti ideologici. 

e Vi considerate a destra o a smzstra della DC? 

Sono sempre stato convinto che se il PLI si collocasse 
a destra della DC, si metterebbe su un binario morto. Non 
mi sembra per questo obbligatorio metterci « a sinistra 
della DC». Sarebbe una collocazione astratta, perché la 
Democrazia cristiana è un partito composito che si sten. 
de su un arco di posizioni poco definibile. Quindi per i 
liberali la questione non è di stare sul fianco destro o 
sinistro della DC, ma di avere una collocazione autonoma, 
non fiancheggiatrice né della DC né di altri partiti. 

e Come sta la questione lib-lab:J Che senso ha la vostra 
presenza (te c'è) nel polo laico-socialista? 

Ci andrti cauto a parlare di poli, per non alimentare 
teorie di gravitazione. I quattro partiti di tradizione laica 
sono diversi e devono restarlo, ma imparando a collabo· 
rare insieme come per la prima volta è avvenuto in questa 
legislatura. Di particolare interesse in questo senso è la 
collaborazione fra i liberali e i socialisti. Siamo solo ai pri
mi passi, tre o quattro anni sono pochi rispetto a 80 anni 
di polemica. 

e E' una scelta di « terza forza » tra DC e PCI? 

Non nascondo la speranza che le forze sin ora domi
nanti della DC e del PCI si ridimensionino nel tempo e 
si sviluppi invece l'area dei partiti intermedi. E' una ten
denza ancora iniziale, ma che può affermarsi già dalle 
pro~sime elezioni. 

e Lei ha ribadito anche al congresso d1 Milano che 11 
PLJ si considera alternativo al PCI. Questo significa che 
nell'ipotesi in cui la DC venga collocata (dal corpo elet
torale) all'opposizione, zl PLI la seguirà in ogni caso su 
quella sponda} 

In ogni caso, il PLI cercherà il suo approdo senza se
guire nessuno. Ho ascoltato la relazione di Berlinguer al 
congresso di Milano, e devo desumerne che per aspetti 
seri e grandi le differenze ci sono e rendono alternativa 
la pc,sizione comunista rispetto alla linea sostenuta dal 
Partito liberale Perciò una maggioranza di sinistra, se si 
facesse I ma come?), non comprenderebbe i liberali. 
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e Qual è comunque il ruolo che vi assegnate nella po 

lttica dell'alternativa? 

Anzicutto, di difenderne il principio, come abbiamo fat
to nel 1978 ricusando l'invito a far parte della grande 

maggioranza « andreottiana »: meglio le alternative schiet

te che le intese consociative Ed anche, di considerare che 
partiti alternativi nelle coalizioni hanno tuttavia in comu

ne, possono e debbono averlo, l'impegno per la difesa del 

sistema istituzionale, della legalità democratica, della mo
ralizzazione pubblica. 

e Nell'altuale coalizione d1 governo, spesso 11 PLJ ha 

assunto posizioni fortemente divergenti da quetle di alcu

ni degli alleati (PSI e PSDI). sulla pol1t1ca economica, ad 

esempio, e sul costo del denaro; sulla politica industriale 

e su quella del Mezzogiorno. Sulla politica sanitaria, poi, 

ti PLI si trova chiamato a gestire una riforma che aveva 

duramente avversato C10 non crea, fra i liberali, un im

barazzo? 

Governare non è facile per i grandi partiti e a maggior 
ragione per i partiti minori. Il Partito liberale è impe

gnato a sostenere il patto stabilito per la formazione del 

governo e lo farà nel modo più leale. Nelle materie non 

previste dalla base programmatica del governo o indicate 
solo per obiettivi generali, è lecito che ciascun partito 

avanzi in sede governativa parlamentare e politica propri 

punti di vista, indicazioni alternative, proposte di emen

damento. Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo . 

• 
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Il "7 aprile " e il problema delle 
responsabilità politiche e penali nella 

nascita e nello ~viluppo del terrorismo. 

Processo 
agli anni di piombo 

Comunque Sl concluda li processo al troncone romano 
del « 7 aprile» (il che è, ovviamente, tutt'altro che 
1rrilevante) non si può non ricordare ora, e prima di tutto, 
che il dibattimento s1 è aperto a quattro anni di 
distan'l.a dagli arresti. Quallro anni di carcerazione 
preventiva, pesanti ed oscuri non solo per chi li ha 
vlSsuti dietro le sbarre, ma anche per chi, 
dall'esterno, cercava di ancorarsi al rispetto delle regole 
e delle garanzie procedurali per orientarsi in questo 
processo·monstre. Questa lunga carcerazione preventiva, 
segnata da polemiche, accuse e sospetti di 
strumentalizzazioni, è comunque un brutto capitolo 
di questa vicenda processuale, segno, insieme ai 
m11neros1 casi analoghi (meno noti e discussi, ma non 
meno pesanti), di uno stravolgimento delle regole e delle 
garan'l.le che dovrebbero essere assicurate agli imputati. 
Quanto al processo, entrare nel merito vorrebbe dire 
fare i conti con la diversità di interpretazioni 
e dl « letture », anche giudiziarie, che quegli anni 
di piombo, quegli avvenimenti, quelle storie personali 
e politiche hanno provocato. Ma non è questo 
quello che più conta, ora, ciò che conta, è che si arrivi 
al plù presto ad accertare la verità giudiziaria, 
e questo è tanto più necessario, in quanto le stesse 
inchieste dei magistrati, le istruttorie a Roma e Padova 
hanno rnscitato - a torto o a ragione - polemiche 
ed accuse mf11ocate. Conta, dunque, che il processo 
« faccia giustizia », nel senso più stretto e corretto 
del termine: evitando di sovrapporre il giudizio politlco 
e storico alla prova penale, facendo del dibattimento 
,{ momento della verifica - sulla base delle prove -
della validità o meno delle imputazioni. 
E' l'at:certamento delle responsabilità penali, quello 
che si chiede ai giudici. Quanto alla valutazione storica 
e politica, essa deve restare fuori dalle aule 
d1 un processo che, a giudizio di alcuni, è già troppo 
caratterr:.zato dalla confusione tra compiti, sedi e approcci 
diversi al problema del terrorismo e dei suoi « maestri » 
o ispiratori. La pur indispensabile valutazione 
è alf idata ad altri interlocutori. A questi, Astrolabio 
si propone di chiedere un contributo alla riflessione, 
an11ando con l'intervista pubblicata 
qui accanto - un'analisi che vogliamo 
sviluppare, sugli spunti di cui, pure, il caso 7 aprile. 
con iutto Il suo valore emblemat1co, è ricco 

Le responsabilità politiche 
di Autonomia 

Intervista a Luciano Violante 

A distanza di quasi quattro anni dai primi arresti, si è 
aperto a Roma il processo al capi di Autonomia operaia 
organizzata, processo noto come "7 aprile•. Forse nessun 
caso giudiziario, nel dopoguerra, ha dato luogo a pole· 
miche così roventi e, di conseguenza, ad una pubblici· 
stlca altrettanto vasta come quella che si è sviluppata 
In questi anni sul caso. Al di là del giudizio sulla validità 
o meno delle prove a carico di Negri e degli altri leaders 
di Autonomia, il processo è l'occasione per tornare a di· 
battere li tema delle responsabilità politiche di alcuni 
• maestri ,. nella nascita e nello sviluppo del terrorismo. 
Su questo e sui vari problemi connessi con il terrorismo 
- più che sugli aspetti strettamente giudiziari - Astro
labio ha intervistato l'onorevole Luciano Violante, respon· 
sablle della sezione giustizia dcl Pci e membro della com· 
missione parlamentare sul caso Moro. 

e Il dibattimento che si è iniziato in questi giorni è un 
momento di verifica importante dal punto di vista 11.,iudi 
ziario; pz'ò essere anche un'occasione politica per ten· 
tare di ricucire le lacerazioni che su questo tema si sono 
prodotte all'interno della sinistra' 

S.1 Autonomia le valutazioni tra noi e altre forze della 
sinistra sono state subito diverse. Le ammissioni fatte d:
alcuni personaggi di primo piano (il « ci siamo sporcati 
le mani» di Negri, ad esempio), i risultati di alcuni pro· 
cessi dove sono state inflitte ad esponenti autonomi con· 
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danne per detenzioni di armi, programmazione ed esecu
zione di attentati, confermano le nostre originarie vau
tazioni. Oggi le maggiori forze della sinistra si trovano 
unite sulla necessità della celebrazione dei processi. E' un 
diritto degli imputati, di tutti gli imputati, avere un giu
sto processo entro un ragionevole termine. I quattro anni 
che sono trascorsi dall'inizio del « 7 aprile » e le lunghe 
carcerazioni preventive sono del tutto irragionevoli. Non 
fare il processo vuol dire non fare chiarezza. E non c'è 
soltanto il processo di Roma. A Padova, per esempio, deve 
essere fissato un altro « troncone » di notevole importan
za, ma, non sappiamo perché di fissazione dcl dibattito non 
si parla. Cosi si agevolano gli imputati colpevoli e si dan
neggiano quelli innocenti e soprattutto si vanifica l'inte
resse all'accertamento della verità. 

e Nel comportamento di alcuni imputati m questa vz 
cenda è emersa a volte una sorta di pretesa di improces
sabilità Quali ne sono le motivazioni? 

Nel « 7 aprile » è imputato un ceto « forte », che ha 
esercitato ed esercita un grande potere intellettuale e che, 
prima degli arresti, ha goduto di lunghe cd inspiegabili 
impunità. Non è la prima volta che un ceto forte riven · 
dica impunità. Questo accade per i grandi banchieri, i 
grandi imprenditori cd i grandi politici; in questo caso è 
accaduto anche per qualche grande intellettuale. 

e In questi anm sono emersi fatti molto precisi, come 
l'esistenza di rapporti stretti fra Piperno e Pace da una 
parte e Morucci e la Faranda dall'altra, la figura d1 Sca/ 
zone è venuta caricandosi di responsabilità molto nette, 
Savasta ha parlato dif/usamente della «struttura di cer
niera». Questi fatti, pur emersi sulla stampa, non sono 
stati però colti come prove del rapporto tra terrorismo 
difluso di Autonomia e terrorismo brigatista. Come mai? 

Spetterà ai giudici provare i singoli fotti specifici e 
la responsabilità giuridico-penale si accerta con il pro
cesso non con le campagne di stampa. Chi fa politica 
può dare un giudizio politico e non un giudizio di re 
sponsabilità penale. Sul piano politico, i capi di Autono
mia hanno enormi responsabilità per lo scatenamento del 
terrorismo, anche di quello brigatista, e per aver trascinato 
nella lotta armata migliaia di giovani che hanno distrutto 
la propria vita e quella di altre persone. Ad esempio, nel 
l 974 Negri, in un saggio intitolato «Partito operaio con
tro il lavoro » emanava le direttive della « diffusione de11e 
basi rosse verso l'armamento complessivo del movimento» 
e della • costruzione di un ciclo generale di lotte armate 
di appropriazione ». Chi può ora sostenere che egli non 
abbia responsabilità politica per il sangue che è stato ver
sato negli anni successivi? 

e In recenti documenti sottoscritti da alcuni degli impu
tati sembra riemergere il tentativo d1 porsi come inter
locutori politici. Come valuta questo tentativo? 

In effetti alcuni imputati tentano di spostare il ter· 
reno di confronto dal processo alla storia e dalla sto
ria alla politica, per rivendicare una politicità totaliz-
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zante che impedisca l'accertamento delle responsabilità 
individuali. Ma storia, politica e diritto sono campi net
tamente distinti. La valutazione giudiziaria non esaurisce 
certo quella storica e quella politica; neanche la valuta
zione politica, però, esaurisce quella giuridica e quella 
storica. Autonomia ha coinvolto migliaia di giovani e v:i 
certo valutata anche sul piano storico e su quello politico. 
Ma questo non può esimere nessuno dalle proprie specifi
che responsabilità giudiziarie che vanno accertate fino in 
fondo. E dubito, d'altra parte, che le valutazioni storiche e 
politiche facciano pendere la bilancia in favore degli autono
mi. La linea di fondo che mi pare continui ad essere pre
sente in alcuni di questi imputati si può definire contratta· 
zione delle regole delle relazioni politiche. Ma non c'è nul
la da contrattare con gli imputati di Autonomia. Può con
trattare con parti politiche chi, nei confronti di queste e 
sul terreno della democrazia e della legalità, ha una capa
cità contrattuale. Ignoro la capacità contrattuale dei capi 
di Autonomia. Certo essi possono offrire il silenzio in re
lazione ad alleanze sviluppate nel passato e quindi compli
cità ed omertà, e noi comunisti, anche interpretando esi
genze complessive della nostra società, abbiamo interesse 
alla verità su quelle alleanze. Oppure possono porre sul 
piatto della bilancia una loro innegabile capacità di rimo
bilitazione corporativa e violenta di ceti o categorie, che 
frantumi i processi sindacali unitari; ma questa capacità 
serve soltanto a progetti politici reazionari. 

e E' sembrato talora che una parte dei mass-media se
gua con parzialità questa vicenda. Anche alcune intervi
ste a Negri pubblicate nei mesi scorsi hanno dato l'im
pressione che in certi settori moderati vi sia un interesse 
particolare per questi ambienti. 

Autonomia ha sempre contato sull'appoggio dei set
tori moderati. Era una forza antioperais, anticomunista 
e<l antisindacale e molti le sono saltati in groppa, dal 
«Giornale» di Montanelli a quotidiani minori soprattutto 
del Veneto. D'altra parte la collocazione politica degli 
organi di stampa che con maggiore insistenza danno oggi 
voce a Negri, da « Il sabato» organo di Comunione e 
Liberazione, alla «Domenica del Corriere», a « Oggi », 
a «Gente», la dice lunga sulle convergenze di interessi 
attorno a questa vicenda. 

e Cosa pensa del giudizio che molti intellettuali francesi 
danno della situazione politico-giudiziaria italiana, in ri
ferimento ai processi per terrorismo? 

Negli stessi giorni in cui da Parigi partivano sangui
nose accuse contro il nostro sistema giudiziario e contro 
la pretesa volontà del Pci di vedere condannati tutti gli 
imputati di Autonomia e dell'Hyperion, a Lille si teneva 
un convegno indetto dal Syndacat de la Magistrature e 
dall'università di Lille sulla magistratura nello Stato demo· 
cratico. Gli intellettuali che erano Il convenuti hanno for
temente apprezzato non solo la posizione costituzionalr 
della magistratura italiana, ma anche la politica della 
giustizia del Pci che è stata esposta dal compagno senatore 
Luberti, componente del CSM, eletto dal Parlamento. In 
Italia ci sono tempi processuali e termini di carcerazione -9 
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prevrntiva croppo lunghi; noi siamo i :.oli ad avere pre· 
sentato proposte di legge idonee a ridurre i tempi dei 
processi e quindi della carcerazione preventiva. Anche 
per il « 7 aprile», abbiamo chiesto che il processo ve
nisse celebrato al più presto, perché si sappia quanto pri· 
ma la verità giudiziaria, ferma restando la discussione 
sulle responsabilità politiche. li processo non deve costi· 
tuire un terreno di scontro tra forze che si collocano politi· 
camente su fronti opposti; e questo, naturalmente, vale per 
tutti i processi. Quanto alla questione Hyperion, anch! in 
questo caso l'unica istanza che abbiamo da fare è che i 
giudici procedano con rapidità e accuratezza. In Francia 
ha sempre funzionato una struttura di sostegno per il ter· 
rorismo irnliano; i giudici decideranno se questa struttura 
è l'Hyperion o qualche altra cosa. Anche qui, vale il prin 
cipio della netta distinzione tra la responsabilità giuridi
ca, che è accertata dai giudici e la responsabilità politica, 
che è discussa principalmente dalle forze politiche e sociali. 

e E la campagna a favore di Mulinaris? 

E' legittimo fare campagne a favore di chiunque, ma 
mi sembra eccessivo che chi fa queste campagne pretenda 
di essere creduto come se la sua parola fosse Vangelo. 

e La legge sui pentztz era giustamente una legge limitata 
nel tempo. Sono opportune altre iniziative? 

Credo che occorrerà esaminare il problema degli im
putati minori, di coloro che sono stati condannati per rea
ti esclusivamente associativi. Mi pare che nei confronti di 
queste persone - fermo il principio di una condanna ade
guata alk responsabilità - vi sia il problema di agevo
lare un loro recupero sul terreno della democrazia poli
tica. Un recupero, beninteso, che si fondi su due pre
supposti: il concreto rifiuto della lotta armata e l'effettiva 
accettazione di una dialettica politica non violenta. Per 
molti giovani il problema principale è recuperare una pro
pria identità politica. In questo, alle condizioni sopra indi
cate, credo che possano e debbano essere aiutati. 

e Il problema del recupero alla vita democratica di 
imputati minori sz pone solo per coloro che sono accu
sati di terrorismo o potrebbe estendersi ad altre catego· 
rie di imputati? 

Il problema va posto anche per quelle centinaia di gio
vani che in molte regioni del Paese sono costrette, per 
bisogno, ad entrare nelle grandi organizzazioni criminali, 
nella mafia, nella camorra. L'inchiesta del CENSIS sulla 
camcrra a Napoli rivela dati tragici circa il numero dci 
reclutati, che ricevono uno stipendio regolare. Sareblx: 
ingiusto occuparsi della ricollocazione sociale e politica di 
chi ha commesso per terrorismo solo reati associativi e 
non occuparsi della ricollocazione sociale e produttiva di 
quei ragJzzi che sono arruolati forzatamente nelle bande 
dci vari Cutolo. 

Seno due questioni delicate e complesse, ma di grande 
forza ideale. Spetta soprattutto alla sinistra porle entram· 
be per recuperare migliaia di g?ovani alla democrazia po· 
litica ed alla vita civile. 

a cura di Giuseppe De Lutlls 
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Mafia 

La nuova classe 
e L'attentato al tritolo che 
ha distrutto il nuovo com
missariato di polizia di Pa
lermo-Brancaccio dilaniando 
gli agenti e ferendo gli in
quilini del palazzo, segna 
una ulteriore escalatzon nel
la offensiva politico-crimina
le della mafia. 

Lanciare bombe tra la 
gente non faceva ancora par· 
te della tradizione pur san· 
guinaria della mafia. Per
ciò la mancata strage ha fat· 
to pensare agli attentati fa. 
scisti degli anni Settanta. 
Adesso come allora si è usa
to il terrore per scagliare la 
rabbia popolare contro I' 
autorità dello stato democra
tico per intaccarne la credi
bilità. 

A Palermo, dove ormai si 
è sviluppata una speciale 
sensibilità nel decifrare il 
linguaggio violento della ma
fia, è stato subito chiaro CO· 
sa volesse dire quello scop· 
pio. 

L'Alto Commissario De 
Francesco aveva osato man· 
dare la polizia, in pianta sta· 
bile, in un quartiere che la 
mafia da tempo considera 
suo dominio esclusivo. Gli 
inquilini che sono stati co· 
stretti ad ospitare nel loro 
palazzo gli uffici di polizia 
avevano mostrato grande 
preoccupazione per questa 
« intrusione » dello Stato, 
sostenendo che questa prc· 
senza li metteva in pericolo. 
Le cosche sono intervenute 
con il tritolo per dimostrare 
che quella brava gente aveva 
ragione a temere l'arrivo del
la polizia. 

Come in un film western, 
la mafia ha, insomma, agito 
da potere antagonista, da au· 
torità che si contrappone 
apertamente all'autorità del
lo Stato, per sostituirla. E' 
il segnale di un profondo 
mutamento nel modo di agi· 

re della mnfia che non può 
essere attribuito ad un sem
plice ricambio di « cervel
li ». Piuttosto sembra che al 
vertice dcli' organizzazione 
criminale si vada determi· 
nando una vera e propria 
mutazione che ne fa una mi· 
naccia ancor più temibile. 

L'impressione è che la 
« direzione strategica » del
la mafia, forte degli enor
mi profitti che ricava dal 
traffico internazionale di ar· 
mi e droga e dalla vendita 
al miglior offerente dci suoi 
specialissimi servigi, forte 
dei legami e delle coperture 
politiche ad altissimo livello 
che nascono da queste atti· 
vità, va sempre più attri· 
buendosi una dimensione 
« statuale ». Da qui il ri· 
corso alla politica e, quando 
occorre. alla sua continua
zione, cioè alla guerra aper· 
ta che si manifesta con de
litti come quello di Brancac
cio, o con gli assassinii di 
Mattarella, La Torre, Dal
la Chiesa, eccetera. 

La tesi di una mafia-stato, 
di una « Repubblica della 
droga», indubbiamente sug· 
gestiva, è naturalmente tut
ta da provare. Brandelli di 
verità che emergono, a spraz· 
zi, dal buio più fitto delle 
vicende Sindona, dcl scque· 
stro Dozier, dell'universo 
P2 tuttavia le conferiscono 
qualche credibilità. Dd re· 
sto si tratterebbe solo di un 
ulteriore gradino (per quan
to alto) di quel processo già 
autorevolmente descritto, del 
formarsi in Sicilia di una 
« borghesia mafiosa », cioè 
di una classe sociale emer· 
gente, in marcia verso la 
conquista del potere, dopo 
avere realizzato l'accumula· 
zione capitalista nella for. 
ma violenta tipica delle eco
nomie primitive. 

Alberto Spampinato 
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Equo canone 

Un test 
per la sinistra 
e Il problema dell'equo ca
none va affrontato con coe
renza nell'ambito di una vi
sione ampia, che sottometta l' 
impostazione contrattualisti· 
ca ai fattori economici e so

ciali del settore edilizio. Oc
corre una decisa azione po· 
litica e programmatica: in
cremento dell'offerta in af
fitto, piena disponibilità ed 
utilizzazione degli alloggi per 
proprietari ed inquilini , eli
minazione delle conflittuali
tà che allontanano gli inve
stimenti e scoraggiano il ri
sparmio, tutela delle risorse 
economiche che affluiscono 
al settore. Il governo sem· 
brerebbe muoversi inve
ce in tutt'altra direzione, 
quella di garantire chi più 
può spendere col contratto 
più lungo, di accentuare I' 
instabilità piuttosto che la 
stabilità dell'inquilinato. 

Ma quali sono le princi
pali posizioni delle forze in 
campo? Innanzi tutto il Mi
nistro dei LLPP che sembra 
incerto e non tanto convin
to di avere trovato, come al
i 'epoca del « silenzio-assen
so », la formula in grado di 
mobilitare in tutt'Italia am

pie platee di sostenitori. Il 
doppio contratto, e le altre 

l'ropo:ae attribuite ai « dieci 

saggi », hanno avuto il me
rito storico di determinare 
atteggiamenti unitari, respon
sabili e non corporativi da 
parte dell'inquilinato e della 
proprietà immobiliare pic
cola e grande. E' infatti del 
tutto inedito il «fronte » Su
nia · Sicet · Uil inquilini · 
Uppi · Confedilizia, unito 
per ora dalla contrarietà al
le proposte del Ministero 
socialdemocratico. Proroghe, 
patti in deroga, aumenti, ol
tre alla conferma del doppio 
regime, cd altre successive 
anticipazioni, svincolate da 
un disegno unitario, non 
contribuiscono certo a fare 
chiarezza. 

Mentre la OC appare in
certa, ed in alcuni settori 
chiusa in un atteggiamento 
di difesa aprioristica di que
sto equo canone, il senatore 
DC Franco Bonifacio, con 
l'autorevolezza dell'ex Presi
dente della Corte Costituzio
nale e del Ministro della Giu
stizia dell'epoca dell'appro
vazione della legge, ha giu
dicato impercorribile la stra
da della liberalizzazione de
gli affitti. Ne discende la 

proposta di tutta una serie 
di misure di tutela sia de

gli inquilini dalla minaccia 

di sfratti motivati solo da 
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manovre :speculative legate 
al cambio di destinazione d' 
uso, che dei proprietari , da 
tutelare nella disponibilità 
dcl bene, per uso diretto cd 
in caso di vendita , senza su· 
bire l'ingiusto crollo del va· 
lore commerciale. La linea, 
pur con il limite di non pro
porre il rilancio produttivo, 
appare corretta. Ma in che 
modo si passerà dalle paro
le ai fatti? 

I liberali, unici del cosid
detto « arco costituzionale » 

ad avere ai tempi della so· 
lidarietà nazionale votato 
contro l'equo canone, tengo
no un atteggiamento decisa
mente laico. Contrari cioè a 
sostituire una normativa a 
suo tempo considerata ini
qua con un'altra equivalen
te e svincolata dal segnale 
politioo del rilancio della 
produzione, propongono pat· 
ti in deroga, aumenti dci ca· 
noni per i proprietari. ma 
commisuraci ai redditi degli 
inquilini. con integrazioni cfa 
attingere dal fondo sociale e 
da un incremento del get
tito Irpcf. 

Ma le novità vengono dal
la sinistra, sia quella di go
verno che di opposizione. 
Berlinguer. alla vigilia del 
Congresso di Milano, ha di
chiarato che il PCI giudica 
l'edilizia « un decisivo ban· 
co di prova tra i partiti » . 

Viene richiesto il rinnovo 
automatico dei contratti. 
salvo giusta causa, l'obbligo 
ad affittare, l'estensione del
l'equo canone al non resi· 
denziale. e più in generale 
il recupero dell'impostazio
ne originaria della legge. I 
piccoli proprietari vanno tu· 
telati evitando proroghe gc· 
neralizzate; i rilasci saranno 
più facili, se minori saranno 
le disdette. Per Libertini la 
posizioni comuniste e socia
liste sono le più vicine. 

Se così è, se si considera· 

no le dure prese di posizio
ne dei sindaci delle grandi 
città, prevalentemente am· 

ministrate dalla sinistra, 1.: 

se si tiene conto delle propo· 
ste dei sindacati, la casa si 
rivela ancora una volca J' 
occasione da non perdere per 
un vasto schieramento rifor. 
matore, alternativo rispetto 
a schieramenti precostituiti, 
legittimato dalla valenza stes· 
sa dci problemi. 

Ma cosa dicono i sociali
sti? Nevo) Querci ricollega 
le modifiche da apportare al· 
l'equo canone al rilancio 
complessivo dell'c.dilizia. Un 
programma credibile per nuo
vi alloggi e per la ristrut· 
turazione dell'esistente in 
grado di eliminare il merca· 
to nero degli affitti, può an· 
che giustificare la proroga 
per un quadriennio degli 
sfratti per finita locazione, e 
quindi priorità alle aree cal· 
de, lotta allo sfitto, control
lo delle destinazioni d'uso, 
trasferimenti di proprietà a 
favore dell'inquilino, rifor. 
ma del catasto, precisazione 
della giusta causa, recupero 
della redditività dell'investi· 
mento e tutela della parte 
economicamente e socialmen· 
te più debole, impulso dell' 
edilizia convenzionata in af
fitto, ruolo attivo degli enti 
previdenziali ed assicurativi 
e dell'imprenditoria, afflusso 
di risparmio al settore attra
verso una definizione di ti· 
toli mobiliari che moderniz
zino la figura del piccolo ri· 
sparmiatorc che investe in 
edilizia. 

Le posizioni non sono an· 
cora tutte delineate, le pro
poste del governo non si co
noscono ancora, le soluzioni 
sembrano slittare nel tempo; 
governo e maggioranza riu· 
sciranno a compiere il neces· 

sario atto di volontà poli· 

tica perché da una consulta· 

zionc delle forze sociali risul
ti un provvedimento chiaro 

e credibile, ma soprattutto 

rapido, incisivo, che non di
sorienti utenza ed imprendi· 
toria? 
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Sanità 

Chi 
progetta 
la palude 
e Il D.P.R. 23 agosto 1982, 
n. 791, concernente «Nor
me per il potenziamento del
le strutture centrali della pro
grammazione sanitaria» (pub
blicato sulla Gazzetta Uffi
ciale del 2 novembre scor
so) - disciplinando l'orga
nizzazione del piano sanita
rio nazionale e il sistema di 
valutazione globale del fab
bisogno quali-quantitativo 
delle risorse umane e del fab
bisogno delle risorse finan

,ziarie nelle diverse regioni 
- ripropone il problema del 
rapporto tra il potere centra
le (Ministero della Sanità), 
le Regioni, le USL e le am
ministrazioni comunali. 

Infatti dall'articolato del 
provvedimento è dato rile
vare una maggiore separa
zione - che, del resto, era 
già abbastanza netta - del
l'ordinamento sanitario cen
trale dall'ordinamento regio
nale e dall'amministrazione 
locale comunale e l'accentua
zione del profilo giuridico 
dell 'Unità Sanitaria Locale 
come « ente pubblico » o 
« ammm1strazione autono
ma » vigilata dall 'autorità 
centrale. 

Tutto ciò mentre - co
me è già stato sottolineato in 
varie sedi politiche (e spe
cialmente nel corso del re
cente convegno indetto dal 
PCI ) - la palude delle USL 
si sta rivelando un contro
potere locale anziché - co
me era nelle speranze di mol
ti - una struttura operativa 
nei Comuni singoli o asso
ciati. 

E' vero che il rapporto tra 
le USL e le amministrazioni 
comunali aveva già nella leg
ge di riforma sanitaria equi-
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voche indicazioni di fondo e 
che nelle varie leggi regiona
li l'idea o filosofia sanitaria 
aveva subito sviluppi diversi . 
Ma la normativa del D.P.R. 
n. 791, anche se preordinata 
dalla legge 26 aprile 1982, 
n. 181 e perciò ineccepibile 
dal punto di vista della le
gittimità formale, conferi
sce all'Ufficio centrale della 
programmazione sanitaria 
una somma così vasta di po
teri da limitare gravemente 
qualsiasi autonomia dell'at
tività legislativa regionale e 
del!' azione amministrati va 
svolta ai livelli decentrati del 
Servizio sanitario nazionale: 
infatti, al servizio centrale 
compete, per quanto riguarda 
le USL, valutare in maniera 
determinante ed esclusiva il 
fabbisogno delle risorse uma
ne e il fabbisogno finanzia
rio no'1ché il potere di pro
porre i criteri di ripartizione 
dei fondi. 

Nell'attività di program
mazione saranno impiegati 
- come stabilisce l'artico
lo 4 del D.P.R. in questione 
- funzionari compresi nel 
ruolo degli economisti, degli 
statistico-attuari, degli infor
matici, degli analisti di or
ganizzazione e metodo, dei 
biologi, dei coordinatori dei 
servizi sanitari ausiliari. Que
sto per parlare solo della car
riera direttiva, alla quale fa 
contorno la schiera degli im
piegati di concetto e degli 
ausiliari. 

Ciò avviene mentre l'espe
rienza di questi primi anni 
di realizzazione della rifor
ma sanitaria suggeriva un 
maggior decentramento ver
so le USL o i Comuni e men 
tre la recente inchiesta giu
diziaria, ancora in corso, sul 
Centro Elettronico Romano 
che ha conteggiato non rego
larmente la spesa cittadina !n 
medicinali assistiti, aveva in
dotto il PCI a proporre h 
gestione diretta dei conteggi 
da parte di ogni singola USL. 

S. B. 

Mostre 

Arte e vita 
nella Milano 
di Boccioni 
e Agli inizi di questo se
colo, Mibno fu una delle 
città più toccate dal pasc;ag
gio da un'economia agricola 
a quella industriale, non so
lo nel senso degli inevita· 
bili conflini sociali che ne 
scaturirono, ma dal punto 
di vista della febbrile effcr· 
vcscenza da cui dovevano 
emergere innovazioni tecni 
che e modificazioni urbane 
sostanziali, e con esse nuove 
concezioni di vita, spinte cul
turali e creative. 

La nascita del movimento 
futurista proprio a Milano 
non fu dunque senza ragioni 
ed è certo una bella idea 
quella che ispira la mostra 
«Boccioni a Milano» - che 
Guido Ballo ha curato a Pa
lazzo Reale - che con un 
nuovo cospicuo apporto di 
studi viene opportunamente 
a ribadire il rapporto fonda
mentale che il futurismo, 
primo fra tutti i movimenti 
d'avanguardia, seppe stabili
re con la dimensione urbana, 
facendo della città, sin dagli 
inizi, il modello operativo e 
insieme il punto di approdo 
naturale delle proprie ricer
che. Un tentativo connotato 
socialmente e prettamente at
tuale, in sostanza, nello spi
rito da cui furono mossi i 
futuristi, di un'integrazione 
tra arte e vita. 

Boccioni, tuttavia, non 
rappresenta tanto il lato mec
canicistico e marinettiano 
dd futurismo, né come Bal
la i suoi aspetti magici, quan
to invece l'aspirazione a ri
levare il nodo profondo, esi
stente tra materia e spirito, 
deve anche il mutevole pe
rennemente rinnovantesi tro-

va le sue forme stabili. Non 
sarebbe stato sufficiente a 
fare di questa una bellissima 
mostra, dunque, rilevare in 
termini statistici quali col
legamenti esistano tra la pit
tura di Boccioni e la città 
che le fa da sfondo al suo 
nascere. Anche perché trop
pi sono gli aspetti, che fan
no della Milano del tempo 
una città per mohi versi an
cora provinciale, nel costu· 
me e nel gusto. 

La mostra acquista inve
ce il suo spessore proprio 
per la qualità e la cura con 
cui le opere di contorno 
sono state scelte a raffigu
rare la scena pittorica, ol
tre che urbana, da cui Boc
cioni derivò indubitabili ap
porti, tali da restituirci per
fettamente non solo l'humus 
che lo nutrì in quegli anni, 
ma da collocare in bella evi
denza per noi, anche le fi 
gure dei minori. 

La relazione complessa, 
che dà vita alla ricca opera 
boccioniana, tra simbolismo, 
divisionismo ed espressioni
smo, nei suoi apporti non 
solo italiani, ma europei, e 
la decisiva spinta cubista nel 
191 I , sono qui indagate in 
profondità, attraveN:> 145 
opere del solo Boccioni e ol
tre la metà di altri prota· 
gc.nisti. Magnifico è il set· 
tore che sfila lungo l'asse 
dcl simbolismo e divisi<mi
smo milanese, dai Previati e 
i Pellizza da Volpedo. at
traverso Segantini, Bistolfi , 
Wildt, Anuro Martini, si
no ai Romolo Romani, ai 
Dudrcville e ai Bonzagni, 
avendo pur sempre come 
sfondo un Medardo Rosso e 
un Edward Munch, un Seurat 
cd un Balla. E certo anche 
la stessa opera di Boccioni 
non si era mai vista in tan
ta estensicne da poterla leg
gere attraverso le sollecita
zioni più minute nel suo 
breve percorso, dal 1905 al 
1916. 

Giovanna Dalla Chieu 
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Cinema 

Danton 
rivoluzionario 
esaurito 
e Non è un caso che il regi
sta polacco Wajda, dopo 
aver affrontato il dramma 
delle ribellioni degli operai 
polacchi, le delusioni ed i 
timori cli quanti hanno vis
suto le singolari esperienze 
degli ultimi venti anni in 
quel paese, abbia ripreso in 
cinema la lunga rievocazio
ne storica di una fase cru· 
ciale della rivoluzione fran
cese, scritta negli anni tren
ta da una sua concittadina, 
per immettervi alcuni ele
menti che ripropongono il 
tema inquietante degli esiti 
contraddittori di rivoluzioni 
nate all'insegna dell'interes
se popolare. 

Siamo ad una svolta de
gli avvenimenti francesi: il 
comitato di salute pubblica 
si trova a dover far fronte al 
tentativo di reazione degli 
aristocratici sconfitti e al 
malcontento delle masse che 
il nuovo regime democratico 
non riesce a soddisfare, pre
so com'è da minacce ester
ne e da difficoltà interne. 
Nel nuovo « ordine » molte 
cose sono cambiate, molte 
teste sono state mozzate, si 
cerca un nuovo equilibrio; 
eppure c'è qualcuno che ap
profitta del potere conquista
to e sembra venir meno la 
tensione etico-politica che 
aveva unito i sinceri amici 
della democrazia e della li
bertà. Di chi la colpa di 
questa situazione, di questi 
stati d'animo? Buchner nel 
suo capolavoro indica in Dan
ton il capo rivoluzionario 
stanco che, accusato di de
bclezza verso i costumi dei 
nuovi ricchi, preferisce accet-

tare il ruolo al quale i propri 
avversari lo destinano e ri
nuncia a salvarsi perché pen
sa che cosl la rivoluzione che 
non è riuscita ad attingere 
tutti i suoi obiettivi potrà 
dire che la responsabilità è 
cli un gruppo di traditori. 
Danton preferisce farsi pas
sare per debole e traditore 
pur di consentire alla rivo
luzione di andare avanti, ad
ditando in alcuni uomini 
- e solo in essi - i colpe
voli del male, i responsabili 
delle mancate realizzazioni. 
Stroncati gli elementi dele
teri e perniciosi, la rivoluzio
ne potrà continuare il suo 
corso ... 

Si potrebbe tentare. d'in
terpretare in questa chiave 
la denuncia dei crimini e de
gli errori staliniani ad opera 
di Kruscev e di Suslov, cer
tamente vi sono fattori del 
ger,ere ne11a indulgenza di 
Mao nei confronti dei gio
vani orotagonisti della rivo
luzio~e culturale che accen
tuavano il manicheismo per 
rispondere alle difficoltà 
concrete della situazione. 

E la Polonia? Dallo sta
linismo a Gomulka, poi a 
Gerek, e poi l'esperienza di 
W alesa per finire al ~enera
le laruzelsky, con l'afferma
zione del potere militare sul 
potere politico e sul partito 
già rivoluzionario. 

Wajda, nel ripercorrere il 
contrasto tra Danton e Ro
bespierre ha voluto portare 
in scena e poi sullo schermo 
le contraddizioni della situa
zione del suo paese? Molti 
elementi inducono a rispon
dere positivamente, anche se 
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sarebbe errato andare a cer
care identificazioni troppo 
evidenti tra uomini, condi
zioni e fatti di epoche e 
cli contesti differenti. 

Danton rappresenta quel
la parte cli popolo che ha 
partecipato alJa rivoluzione 
credendo in essa, che non 
si è arrestata per debolezza 
quanto per timore, ma che 
teme non tanto il popolo, 
con i suoi errori e le sue 
fragilità, quanto il cieco fa. 
natismo del comitato di sa
lute pubblica che pone la leg
ge dell'estremismo come mi
sura conduttrice delle scelte 
politiche. Si tratta d'impedi
re all'ancien regime cli ri
prendere il potere - ciò 
rientra nella logica di una 
rivoluzione democratica, in
dividualista e borghese -; 
ma si trlltta anche di assicu
rarsi che tra popolo e nuo
vo potere non vi sia discra
sia. I giacobini più intran
sigenti si considerano depo
sitari unici della verità ed 
interpreti esclusivi della ri
voluzione. Robespierre met
te la sua logica a servizio del 
fanatismo, e la storia c'inse
gna che il fanatismo può 
sfociare nella ferocia. 

Invano Danton difenderà 
cli fronte al tribunale rivolu
zionario le sue ragioni, che 
sono le ragioni di quella par
te del popolo che non vuol 
cadere dalla monarchia asso
luta nel terrore assoluto. Nel 
protagonista (reso stupenda
mente da Gerard Depardieu) 
vi sono elementi di ambi
guità che Wajda sfrutta abil
mente, utilizzando anche con 
colori ora vivaci ora om
brati le strade, le case, le au
le della Parigi fine 700. Ro
bespierre, pur consapevole 
della tragedia che si prepara 
per la Francia, non esita nel
la sua implacabile decisione 
contro Danton, Desmoulins 
e gli altri accusati falsamen
te cli cospirazione. La ghi
gliottina cade su quelle te-

ste, ma sappiamo che sarà 
messa a riposo so'lo per po
chissimo tempo perché sarà 
pronta ben presto sul collo 
di coloro che hanno con
dannato Danton. 

La logica della rivoluzio
ne non si è arrestata, un 
nuovo potere assoluto sta 
per arrivare, il popolo con
tinuerà a percorrere con sem
pre minori speranze le stra
de di Parigi. 

La rappresentazione del 
dramma ha tutta la vivezza 
dell'immensità storica di una 
tragedia reale, ma anche la 
cu~zza di un regista e di 
un popolo che non riesce ad 
aprirsi alla speranza, affi
data infatti nel film solo al 
volto e alle parole di un 
bimbo che stenta ad appren
dere gli articoli fondamen
tali dei diritti del cittadino. 
Quei princìpi dovranno re
stare affidati solo alle paro
le che, una generazione do
po l'altra, i bimbi appren
dono, oppure possono inve
rarsi in realizzazioni concre
te? La risposta di Wajda ap
pare amara, anche se non 
priva cli un soffio di luce. 
Ma la scelta di uno spaccato 
della rivoluzione ridotto al
la lotta crudele delle fazioni 
- come fa il regista polac
co - rischia anche di smi
nuire la portata ed il signi
ficato che gli eventi storici, 
di cui quegli uomini sono 
interpreti, hanno costituito 
per la crescita complessiva 
di una società che riesce a 
raggiungere risultati e miglio
ramenti solo a prezzo di tra
vagli dolorosi. Il rapporto 
tra i sacrifici sopportati e i 
risultati raggiunti è il vero 
dramma che l'acceso giaco
binismo lascia irrisolto ma 
che potrebbe indurre alla 
tentazione dell'indifferenza e 
dell'apatia se passasse la te
si dell'inutilità di ogni tra
sformazione. 

C. V. 
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Al centro 
; Arafat 

L 'Olp al vertice di Algeri 

Le aperture palestinesi 
e I.e conrlmioni del 16 Consiglio Nazionale Palestinese 
cMti111ifcono un grande successo della linea coraggiosa e 
"altrt1ca propugnata da Yasser Ara/al, che è riuscito a 
farla accogliere da tutte le formazio11i politiche e politico
n11/J1ari che formano l'OLP. Poteva essere la sessione della 
rasreg11az.wne o della disperazione, o quella de:la divisione. 
è staia i111we la sessione della riconferma di una unità 
plural1st1ca e dialettica basata su scelte politicamente /or-
11 e della conquista di un grado di autonomia e di capa
cit1ì di iniziativa politica mai raggillnte finora. 

I.o svolp,imento del dibattito e le conclusioni sono sta-
11 favoriti dalla scelta di Algeri come sede dei lavori. In
f att1 la posizione costante del/'Algeria, ria/fermata dal 
Presulente Chadli nel discorso ali' Assemblea, è stata di 
sostegno incondizionato a qua/stasi decisione presa dal po
polo palestinese e dai suoi rappresentanti, al di fuori di 
qualnasi pressione, ingerenza od influenza. 

Il d1bat1ito non può essere definito semplicisticamen
te uno scontro tra «moderati» e «duri», ma tra chi riu
sciva meg:w a comprendere le condii.ioni strategiche e po
liti< he nelle quali si trova ogJl,i ad operare la Resistenza 
palestinese e a prospettare la linea più idonea da segr1ire 
per ollen<•re il Ttspetto dei diritti di un popolo minacciato 
nella ma identità nazionale e nella sua esistenza /isica; 
tra chi privileg;ava l'opzione militare e chi, senza rmun
ctare all'opzione militare, privilegiava quella politica. Il 
preialere di questa tendenza mantiene aperte le prospetti
ve palestinesi, 1Sola Israele nel campo del rifiuto, chiama 
alle proprie responsabilità gli USA, la Comunità Europea, 
l'Umone Sometica. 

A q1wsto proposito bisovia valutare una lznea dalla 
ma efficacia potenziale ed effettiva, non secondo gli sche
mi 11omi11ali.rtrci o le enunciazioni verbali. E' evidente che 
Camp David togliendo dal campo arabo l'Egitto aveva po
Jto /me ad ogni possibilità o/fensiva nei confronti d1 
Israele e che le forze mlitaTt degli altri Stati confinanti 
ernno wlta11to difensive, come era110 essenzialmente di/en
swe le forze militari palestinesi, tese con la loro presenza 
a mantenere una pressione su Israele e a satvaguardare la 
propna 1dent1tà nazionale anche nel mondo arabo. 

La scelta della prevalenza dell'opuone militare avreb
be nchwsto la disponibilità di un territorio confinante, che 
1n!o la Siria potrebbe consentire, ma a condizione che 
/'O /.P J/ integri completamente nella sua strategia. Ciò 
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avrebbe comunque limztato l'opzione militare a puro at
teggiamento difensivo, in quanto la Siria è più che mai 
solloposta alla minaccia di una aggresHone e sta appunto 
mstallando 1 missili antiaerei SAM 5 per rafforzare le pro· 
prie difese, suscitando le ire del successore di Sharon, Mo· 
shè Arens, e le deplorevoli dichiarazioni di W einberger 
e d1 Shultz, che hanno definite tali znstallazioni « misure 
destabilizzatrici», forse perché dimostrano una ripresa d1 
impeg110 dell'URSS in quest'area. 

L'OLP ha ribadito l'importanza del rapporto strategzco 
con la Sma, ma su un piano di autonomia che le consen· 
te maggiore iniziativa politica, tm terreno sul quale, con 
le decisioni di Algeri, sta nettamente superando Israele 
che continua a fare affidamento essenzialmente sui rap
porti d1 forza e sulla politica dei falli compiuti e della 
tenswne permanente. 

Ad Alg,~ri l'OLP, dichiarando tra l'a!tro il proprio so
stegno al pzano Breznev del 16-9-1980,che fa esplicito 
riferimento al riconoscimento dello Stato sionista, ha tol
to ad Israele anche il pretesto della indisponibilità pale
stinese e della insicurezza. Gli ex Preszdentz Carter e Ford 
hanno espresso «profonda delzmone e grave preoccupa
zione » per l'atteggiamento israeliano, in quanto ritengono 
1< assai improbabile che Israele tratti la questione della Pa 
lestina a/traverso la diplomazia ». 

Le aperture palestinesi e il rifiuto del governo israe
liano (oltre all'ambigua incapacità laburista di asrnmere 
una lznea che offra una alternalwa reale) chiamano in 
causa l'Europa ancor più che nel passato. Nel coUoquio del 
17 febbraio con la Delegazione italiana che assisteva az 
lavori del Consiglzo Nazionale, Arafat ha nuovamente chie· 
sto che l' 1 talia e la CEE assumano un ruolo decisivo per 
giungere al negoziato e che contribuzscano alla attuazione 
delle Risoluzioni dell'ONU inviando propri contingenti di 
pace, assieme a que:/i di Paesi non allineati, in Cisgiorda
nia e a Gaza. Il nostro Parlamento potrebbe considerare 
positrvamente tale proposta allorché discuterà la rati/ica 
- non ancora compiuta - della nostra presenza in l.iba-
110, esercitando così una giusta presswne politica su Israe
le e dimostrando in tal modo l'autonomia della nostra po
litica mediorientale. Potrebbe anche finalmente decidere 
il rtconosc1mento dell'OLP, accantonando gli indugi - più 
che mai ora ingiustificati e dannosi - del nostro governo 

S. G. 
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Medio Oriente 

Una guerra 
che è durata 
troppo 

Perché ribassano le quotazioni di Begin 
in seno a0a stessa lobby sionista di Washington -
Anche l'Egitto prepara lo sganciamento 
dagli Stati Uniti - I palestinesi all'Onu: 
è ora che la Cee non si sottragga 
alle proprie responsabilità. 

e L'esodo dei dirigenti e dci combattenti dell'OLP da 
Beirut sanciva il fallimento di quella vasta operazione 
politico.militare che i governanti israeliani hanno deno. 
minato • pace in Galilea,. e che i loro padrini statunitcn· 
si hanno considerato come l'avvio militare atto a creare 
le condizioni per la costruzione di un nuovo sistema str~· 
tegico dal Mediterraneo all'Oceano Indiano. 

L'OLP è infatti riuscita a inchiodare, con poche migliaia 
di armati, con il solo aiuto delle forze comuni dei pro. 
gressisti libanesi, di una parte della FAO siriana e di un 
tempestivo invio di armi sovietiche e di aiuti farmaceutici 
ed alimentari da parte algerina poco prima che fosse 
completato l'accerchiamento di Beirut, l'intera armata 
israeliana per circa tre mesi e a sottrarsi all'assedio con 
l'onore delle armi. Le stesse dimensioni della mobilita
zione israeliana, preparata da molti mesi, rivelano l'csi· 
stcnza di piani e di programmi a lungo termine e ben 
più vasti di quelli enunciati alla Knesscth. 

L'opcra1.ione era stata concepita in modo che, oltre 
all'occupazione del Sud del Libano, la Tsahal arrivasse 
a congiungersi con lo statcrello falangista di fatto co. 
stituitosi da Beirut·Est all'arca dcl porto di Juniek ai 
contrafforti del Chouf dominato dai drusi, alla vallal:l 
della Bckaa occupata dalla FAO, premendo così sulle for. 
zc siriane anche al Nord e minacciando la Siria da un 
fronte ben più ampio di quello del Golan. Lo stato di 
guerra tra Iraq e Iran aveva accentuato divisioni e con· 
trasti nell'Islam e tra gli Statt arabi, peterminando una 
situazione di allarme risoltasi a danno della Siria che in 
qucl conflitto favoriva l'Iran, che non aveva accolto le 
profferte d1 pace dell'Iraq ponendo pregiudiziali che equi
valevano pt:r Saddam Hussein ad accettare di autoelimi· 
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narsi. Condizione ideale per Israele per lanciare la sua 
armata all'attacco del Libano, certa dcl sostegno militare 
e finanziario degli USA e dcl fatto che all'ONU la con
dotta statunitense avrebi:>c oscillato tra rimproveri in
dulgenti e il veto ogni qualvolta fosse stato necessario 
bloccare dt>cisioni operative nei suoi confronti. Quali gli 
obietth·i israeliani? Distru:tionc dell'OLP, dei suoi diri· 
genti e dci suoi militanti, delle strutture pre-statuali che 
essa si era data, di ogni documentazione storica dell'esi
stenza palestinese in quanto popolo; dispersione, ricor· 
rendo ad ogni mezzo, della popolazione insediatasi nel 
Libano; scoraggiare la resistenza nei territori annessi od 
occupati; facilitarne l'annessione con un nuovo esodo di 
residenti; crearvi nuovi insediamenti. Per quanto riguar
da il Libano giungere ad una pace che ne faccia un pro. 
prio satellite, con sostanziali rettifiche di frontiera che 
includano in Israele il Litani o quanto meno creazione in 
quell'arca di una zona da affidare al controllo di Haddad 
(il dono del Castello di Bcaufort è indicativo a tale ri
guardo); costringere la Siria e l'OLP, tra l'altro divise da 
contrasti che non facilitano certo la lotta comune a 
ritirare le proprie forze dal Nord e dalla Bekaa; event~al
menle giungere alla frantumazione dcl Libano in: 

- uno Stato a prevalente popolazione maronita, am· 
pliando il territorio già controllato dai Kataebs verso 
sud, fino a Damour; 

- uno statercllo druso nel!e montagne del Chouf (pro
poste in questo senso sono state fatte tramite alcuni no
tabili drusi israeliani, collaborazionisti, contrariamente 
alla quasi totalità dei drusi del Golan siriano e dei socia
listi libanesi di Walid Jumblat (un ufficiale druso del
l'esercito israeliano è stato nominato governatore della 
zona}; 

- uno statcrcllo armeno, anche se in Libano non esi
ste un irredentismo armeno (gli armeni, cristiani, sono 
rimasti neutrali durante la guerra civile; un irredentismo 
armeno esiste nei confronti della Turchia}; 

- coinvolgere la Siria nella spartizione del Libano, 
sia con un accordo di pace da stipulare con un nuovo 
regime risultante dalla destabilizzazione indotta dal ter
rorismo interno e dalla pressione militare, a compensa
zicnc dell'annessione delle alture del Golan, sia determi
nando una spartizione di fallo quale conseguenza dcl pro
trarsi della propria occupazione del Sud. I fatti dimostra
no che molte di queste carte sono ancora in gioco e che 
Israele non ha rinunciato al non difficile compito di fo
mentare gli scontri tra le varie fazioni libanesi. Tullo que
sto, finché non entra in conflitto con il loro più vasto di· 
segno, conviene anche agli Stati Uniti. Ma questo dise
gno ha - come tutti i piani - talune variabili, e qual· 
cuna è certamente non gradita ad Israele, che tra l'altro 
finora ha ottenuto dal governo libanese solo una t rattativa 
che copre il prolungarsi dell'occupazione, e l'instaurazione 
di metodi intimidatori e discriminatori verso la popola
zione palestinese. con la tacita presenza della Forza Mul· 
tinazionale che però ha saputo sottrarsi a tale strumen
talizzazione. 

Per gli Stati Uniti, che ricercano una intesa con un 
gruppo di paesi arabi che non solo estrometta per '.';Cm · -15 
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pre l'URSS dalla regione - azione che essi perseguono 
dalla rottura dell'intesa Vance-Gromiko dell'ottobre 1977 
- ma che sia disponibile a far parte di uno schieramen
to strategico che compensi la e perdita» dell'Iran e che 
consenta di allargare la potenza di proiezione della forza 
e.li rapido intervento alle maggiori distanze, è essenziale 
un'intesa con l'Arabia Saudita, il che significa anche non 
sottrarre il Libano al contesto arabo ma farne un clc· 
mento " americano • in esso. In ciò gli USA possono con
tare sul pieno appoggio della lobby sionista americana, 
per le prospettive redditizie che i nodi finanziari intrec· 
ciabili in un Libano arabo-occidentalizzato consentono e 
su una esplicita richiesta del Pr~idcnte Gemayel, 1.:he 
oltre a questi motivi deve poter contare sull'appoggio 
USA e saudita se vuole tentare di riunificare il paese. 
Ciò significa non inimicarsi Hussein di Giordania, che 
per virtù saudita si è riconciliato con l'OLP cd è dispo
nibile ad accogliere le esigenze palestinesi di giungere ad 
una eventuale Federazione o Confederazione tra la Gior· 
dania e il costituendo Stato palestinese in Cisgiordania 
e a Gaza e non ad un assorbimento di queste regioni nel 
regno hascemita, come prevede il piano Reagan, ma che 
in ogni caso non potrebbe mai accettare di concludere 
una pace che lasci la terza città santa dell'Islam com
pletamente in mano agli israeliani, e che -- sempre per 
virtù saudita - si è allealo con l'Iraq e inimicato la Si
ria. Significa cercare di contenere e di rallentare al mas
simo la desadati~<.az.ione che Moubarak con accorta gra
dualità, ma dando ogni tanto segnali significativi, quale 
il processo per corruzione al fratello di Sadat e l'allonta
namento di dignitari legati al defunto Rais, oltre alla 
liberazione di molti detenuti politici, sta attuando in Egit
to. Dopo l'invasione dcl Libano le esportazioni israeliane 
in Egitto sono crollate riducendosi in settembre a soli 
330.000 dollari. 

L'Arabia Saudita, anche prima di divenire una grande 
potenza economica, godeva sul piano internazionale di 
una grande influenza, per il ruolo che svolge nell'Umma, 
la comunità islamica. Ciò la rendeva e la mantiene un 
polo opposto all'arabismo radicale di Nasser, al socia
lismo baathista, al comunismo e al sionismo, un polo 
che alla sicurena interna e a quella esterna aggiunge 
come fondamento assoluto la difesa dell'Islam. Le diver
genze attuali con gli USA non rimettono certo in causa 
l'aspetto strategico della sua politica, anche se ha rista
bilito relazioni commerciali con l'URSS (quelle politiche 
sono rotte da 50 anni), anche se ha - come membro 
della • Commissione dei 7 • nominata dal Vertice di Fes 
- inviato il proprio ministro degli Esteri a Mosca e a 
Pekino, trovando in Andropov e in Zhao Zivang interlo
cutori che si sono dichiarati vicini alle decisioni del Ver
tice di Fes compiendo un gesto che rafforza le posizioni 
arabe e particolarmente gradito ai sauditi. Ma di tale 
aspetto strategico fa appunto parte la restituzione da 
parte e.li Israele dci territori arabi occupati, a cominciare 
da Gerusalemme, fa parte la rinuncia sionista al Grande 
Israele. Sono divergenze vere, non gioco delle parti. I 
sauditi sanno che gli arabi non possono contare sugli 
USA per far valere i diritti dei palestinesi, salvo che non 
li pongano in condizione di doverlo fare. La ripresa di 
forniture d'armi da parte dell'URSS all'Iraq è stata par· 
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ticolarmente accetta a Ryad, che sente allentarsi la mi
naccia khomeinista e l'urgenza dì una maggiore presenza 
americana. Perciò non ammorbidiscono la loro pressione 
anche se gli USA sono ormai in fase preelcttorale, in quan
to avvertono un certo ribasso delle quotazioni di Begin 
nella lobby sionista. 

Affinché poi Reagan non equivocasse, l'Arabia Saudita 
ha sospeso le importazioni dal Libano per impedire l'en
trata di qualsiasi manufatto israeliano e l'emiro Sullan, 
ministro della Difesa, ha comunicato che l'aiuto al Libano 
sarà corrisposto solo dopo il ritiro israeliano. Ladv That
cher ha pagato con una cocente 1miliazionc il rifiuto di 
ricevere Kaddumi per compiacere Reagan. A ciò può ag
giungersi che il governo saudita ha messo a disposizione 
della Francia 4 miliardi di dollari dopo che Mitterrand ha 
trovato con Moubarak un'intesa che permetterà all'Egit
to di allargare il suo margine di manovra. L'Egitto potrà 
non essere più totalmente associato agli USA e agli israe
liani (ha infatti congelato il negoziato sull'autonomia pa
lestinese fino al totale ritiro degli israeliani dal Libano e 
ha dichiarato di non rappresentare i palestinesi), senza 
che un tale sganciamento implichl un riallicnamento 
sulle tesi sovietiche e degli altri paesi arabi alle condizioni 
di questi ultimi, ma in modo che consenta una politica 
più articolata e l'inizio del disgelo. Qualche gruppo d1 
tecnici sovietici ha gia rimesso piede in Egitto e dopo 
la visita di Zhao Ziyang è stato annunciato che la Cina 
fornirà 80 aerei .F 7, una versione migliorata del MIG 21 
sovietico. 

L'OLP, che è cresciuta politicamente cc.I ha '>alvaguar· 
dato la propria unità net pluralismo e nella democrazia, 
sta oggi sviluppando una iniziativa politica ampia e in
telligente. Può inchiodare il governo israeliano alle respon
sabilità dcl proprio rifiuto, anche èlinanzi alle Comunità 
israelitiche dci vari paesi oltre che di fronte alla vasta 
opposizione popolare manifestatasi clamorosamente no
nostante le insufficienze politiche del Mapai che Simon 
Pcres ha difficoltà a giustificare nell'ambito di una In
ternazionale Socialista che è in larga maggioranza schie
rata per il riconoscimento reciproco e che ha confer
mato l'invito all'OLP a partecipare come osservatore 
al Congresso di Sidney nel prossimo aprile. D'altron· 
dc le decisioni del Vertice di Fcs sono lì a con· 
fermare che l'OLP, che non rinuncia alla resistenza 
c:.rmata nei territori occupati, come è diritto di ogni po
polo oppresso ed invaso, è disposta al negoziato e vuole 
che esso avvenga nel rispetto della legahta mtcrnazionale 
e porti a un • programma per la pace nella terra della 
pace•, come dichiarò Yasser Arafat alla Conferenza In
terparlamentare di Roma. E l'appello dcl •Consiglio israe
liano per la pace israelo-palcstinese •, lanciato all'inizio 
di gennaio e.la un folto gruppo di personalità pacifiste 
israeliane dimostra che tale negoziato può essere conqui
stato se queste forze saranno aiutate a crescere dall'opi
nione pubblica internazionale e se la CEE si renderà 
conto delle gravi responsabilità che e.la molti anni si è 
assunta (a parte il positivo sussulto di Venezia) con la 
politica di sostegno della linea statunitense e trarrà da 
tale riflessione la decisione di operare affinché sia gli 
USA che Israele scelgano la via del negoziato globale. 

Sergio Giulianatl 
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Nascono nuovi gruppi cooperative 
centri di ricerca 

E le donne 
• • • s1 r1organ1zzano 

e Quando il neo-femminismo nacque all'inizio degli anni 
70, il momento dell'aggregazione era rappresentato dal 
piccolo gruppo di presa di coscienza: un numero impre
cisato di donne si riunivano per scambiarsi esperienze, 
idee, per confrontarsi, senza metodo, senza linee presta
bilite. Il femminismo allora era anzitutto una battaglia 
da impostare prima con noi stesse, per una reale conqui
sta della nostra individualità di donne. 

Tutti i temi venivano affrontati a partire dalle esigenze 
delle donne che partecipavano al gruppo. Ed è stato attra
verso il piccolo gruppo che le singole donne in esso coin
volte hanno cominciato a percepire i problemi privati co
me problemi comuni e a sviluppare quella che è stata l'ori
ginaria intuizione del femminismo secondo cui « il privato 
è politico"· Tutta una sfera di interessi, problemi, emo
zioni, frustrazioni anche, veniva ricondotta entro l'area 
tradizionalmente riservata del " politico"· 

In questo modo si sono elaborati i temi generali rela
tivi alla condizione della donna, alle caratteristiche dcl· 
la società maschile e ai modi del suo superamento. 

~aturalmente ci sono stati temi mobilitanti a livello 
nazionale: divorzio, aborto, violenza ... ma la forza del mo
vimento nasceva dalla base. La direzione dello stesso 
derivava dalle condizioni di vita, dalle esperienze dirette 
delle donne che vi erano coinvolte. Non c'è mai stata una 
leadership nazionale, e i concetti di gerarchia, potere e 
delega sono sempre stati respinti come prodotti di una 
sccietà maschile. 

Poi ad un certo punto i gruppi di autocoscienza e i 
collettivi che ne erano derivati con finalità più pratiche, 
di azione concreta, sono entrati in crisi. Le donne che ne 
avevano fatto parte cominciarono a considerare chiusa 
questa loro esperienza. 

Le donne piu giovani però non avvertivano più il bi
sogno dell'autocoscienza. Per loro i rapporti con il mon
do maschile sono impostati in modo diverso. 

Le donne piu giovani, anche se vivono in un mondo 
pieno di incertezze e difficoltà, soprattutto per quanto 
riguarda il lavoro, sono molto più agguerrite di quanto 
non lo erano le donne che le hanno precedute ed hanno 
un rapporto molto più chiaro con la loro emancipazione. 

Oggi le donne - e parliamo sempre di un'avanguardia 
- non si aggregano più né sui loro problemi personali, 
su quello che chiamavano il loro «specifico», né sui temi 
generali. Si sono rese conto che non ci si può occupare 
contemporaneamente di aborto, consultori, violenza, donne 
cilene, legge di parità ... Le battaglie su questi temi sono 
state delegate, anche se è una delega spesso inconsapevole 
e difficile da ammettere, alle donne dei partiti, dei sinda
cati, delle organizzazioni di massa e, con meno successo, 
al:e donne che operano nel campo dell'informazione. 

Nascono invece gruppi di tipo completamente diverso, 
con forma legale ben precisa, in maggioranza cooperative 
e associazioni senza fini di l• cro, ma anche qualche so
cietà in nome collettivo, con programmi ben delineati, 
con obiettivi precisi. Sono nati così centri di ricerca e 
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di documentazione (ormai ce ne sono dappertutto), di 
insegnamento (come l'Università delle donne Virginia 
Woolf a Roma e il GRIFF a Milano), di formazione, come 
il CRODI a Roma; sono nate associazioni e cooperative 
nel campo delle arti visive (come il gruppo donne e in
formazione di Venezia e il Video Research Production 
Workshop di Roma), iniziative editoriali, gruppi di infor
mazione sanitaria e persino organizzazioni non governa
tive nel campo dello sviluppo economico dei paesi dcl 
Terzo Mondo, come l'AIDoS (Associazione Italiana donne 
per lo Sviluppo). 

Nessuno ha ancora fatto un'indagine approfondita sul
l'attività di ricerca, di studio. di formazione delle donne 
oggi in Italia. Si rimarrebbe stupiti di quante sono e di 
quante diverse realtà rappresentano. 

Niente viene lasciato al caso: prima di iniziare un 
progetto si fa un'indagine accurata di tutte le possibili 
fonti di finanziamento. Si ricorre alle regioni, ai comuni, 
alle province. Le donne hanno imparato ad usare i ca
nali del Fondo Sociale europeo, del Bilancio della CEE, 
nonché quelli di fondazioni e organismi internazionali. 

L'organizzazione del lavoro, perché di vere e proprie 
forme di lavoro si tratta, tiene conto delle esperienze -
positive e negative - maturate nei collettivi. Gli obietti· 
vi, i fini, le modalità vengono decise collegialmente, ma 
poi la divisione del lavoro viene effettuata tenendo conto 
delle capacità, della preparazione, dell'esperienza di ognu
na. Ruoli dunque specializzati e professionali. 

Si tratta però ancora di gruppi di sole donne, separa· 
tisti, perché comunque c'è una visione d'insieme, un ap
proccio ai problemi, un modo di lavorare insieme che è 
profondamente lontano da quello maschile. 

E in questa nuova attività, in questo modo diverso di 
aggregarsi, di fare ricerca, di fare cultura, le donne av
vertono la necessità di referenti istituzionali « seri ,. e 
"separati•. 

In questa fase del movimento, più matura, in cui -
come direbbe un sociologo - si è usciti dal livello prc
politico, le donne chiedono strumenti istituzionali di ser
vizio, non dirigistici, ma di coordinamento, anche per evi
tare che le loro attività, le loro ricerche, la loro speri
mentazione si sperdano in mille rivoli che rischiano d i 
essere infruttiferi. 

Questo all'estero sta già avvenendo: negli Stati Uniti, 
in Gran Bretagna, in Olanda, nei Paesi Scandinavi, in Fran· 
eia esistono meccanismi ad hoc (Commissioni per l'egua
glianza delle opportunità o Ministeri per la condizione 
femminile) con poteri e budgets adeguati che fungono non 
solo da clearing house di dati, informazioni, esperienze, 
ma che sono diventati un punto di riferimento e di sti· 
molo per gran parte de) movimento delle donne. 

In Italia sono stati presentati due progetti legge per 
l'istituzione di una Commissione nazionale per l'eguaglian 
za tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio, 
uno del Partito Comunista, che prevede un'ampia rappre
sentanza ma dai compiti non troppo ben delineati, e uno 
del Partito Socialista Italiano, molto ben strutturato e 
preciso che prevede la dotazione alla Commissione di 
pcteri non meramente di studio e di generico coordina
mento, ma di portata incisiva sulla condizione femminile 
e sulle situazioni ostative dell'eguaglianza. 

Dopo la triste esperienza del Sottosegretario alla Con· 
dizione femminile Ines Boffardi e l'istituzione di un 
Comitato senza alcun potere presso i l ministero dcl La
voro, si spera dunque che la discussione su q uesti pro
getti di legge si apra quanto prima. 

Daniela Colombo 
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L'OPEC E,NOI 
di Gianni Manghetti 

e La riduzione deL prezzo deL petro
lio deve spingere ad un maggior ottimi
smo sul futuro dell'economia mondia
le e m particolare di quella italiana? 
Oppure, vi sarà un nuovo shock petro
lifero inverso per segno rispetto a quel
li del passato ma di analoga portala 
destabilizzatrice? Insomma, prevarran
no i vantaJ!,gi sui possibili danni? 

Una prima considerazione investe l' 
-impatto finanziario del provvedimento 
sulle economie dei paesi industrializza
ti. Esso sarà dato dalle minori uscite 
valutarie che ovviamente si ripartiran
no in relazione al peso delle relative 
impor/azioni. U11 risparmio, du11que, di 
risorse. Tuttavia, va chiarito che si trat
terà di tm risparmio lordo. Infatti, le 
minori uICite valutarie, a loro volta e 
in modo speculare, de1erminera1mo mt
nori i11cassi da parte dei paesi produt
tr,ri e qui11di minore domanda di ma
nufatti e savhi per le economie occi
dentali. 

Vi è chi ha avanzato subilo anche 
stime quantitative wl probabile ri.rpar
mio lordo (la riduzione delle esporta
zioni 11011 è stata stimata e solo gli eco
no'11isti più respo11sabili ne ha11no sot· 
10/ineato /'importanza). Per l'Italia, ad 
esempio, è stato calcolato in u11 arco di 
valori che potrebbe arrivare fino a 
3.000 miliardi di lire all'anno. Ma, for
se. non è questo il dato più significa
tivo. Al di là dei dati assoluti appare 
necessario tener co11to della stabilità o 
meno dcl foturo prC%7.0 del petrolio. 
ln ef felli, una event11ale guerra dei 
prezzi, seppure al ribasso, potrebbe de
terminare ef f ettt m·gatzvi di rilevante 
portata e al momento difficilmente mi
surabili: rny,li investimenti (converrà 
o no sostituire il petrolio?); sui prez
zi delle altre materie prime (vi saran
no o no e/letti di «simpatia» indot
ti?); rnlla domanda internazionale di 
manu/alt i (su quale li vello di stabiliz
zerà?); s11i cambi (q11ali variazio11i nei 
rapporti tra le monete?), s11l sistema 
bancario internazionale (quante banche 
vedranno accrescere le loro dilf icoltà? ). 

Insomma, se, come è ovvio, i paesi 
ind11strializzati nel loro complesso han
no un interesse direi/o immediato a ve
der ridotto il prezzo del petrolio, si 
può dire che essi hanno anche un inte
resse ad evitare sfrenate corse al ri-
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basso. H1mno. cioè, mteresse a regola 
re il mercato, 1111 interesse che, in que
sto caso, può coincidere con quello dei 
paesi produltori. Essi dovranno, allora, 
caricarsi del/' esi?,enza di coordinare le 
politiche economiche almeno dei più 
importanti paesi, affinché la riduzione 
del prezzo s1 traduca in una ripresa 
dell't•conomia mondiale e quindi in un 
aumento della domanda di petrolio (che 
avrà ef felli stabilizzatori). 

Una seconda considera41one investc 
il sistema ba11cario intemazwnale. Mol · 
te, troppe banche americane, giappone
si, tedesche e. sempre in minor misu
ra, italiane sono fortemente esposte 
verso paesi che a seg11110 del ribano 
del prezzo si troveranno in più pesanti 
dif/icoltà. Di/f icoltà di rimborso dei 
presttti che si scaricheranno automa/i. 
camente sulle banche creditrici. Que
ste ultime potranno re1irtervi o no 1 

Avranno btJOJ!,110 di aiuti dai proprt 
Banchieri Centrali? Tale aspe/lo del 
problema e forse quello più preoccu
pante: perché, m·e sfugp.,isse al contro{. 
lo, rischierebbe un ef /etio " domino ,, 
rnl sistema bancario mternazionale F 
i c~ack hancart fanno sempre paura pe;. 
che con la banca vengono trascinate a 
fondo anche fr imprese t t risparmia
/on. Per questo aspet!o v1 è un inie· 
resse• agsuuntivo delle economie dei 
paesi industr1alnzati ad e1•1/are una 
guerra dei prezzi al ribas.to 

I n/ine, l'ultima constderazione ri· 
g~tarda l'uso di!! risparmio 11ctto 111 par
ticolare, nella situazwne concreta del 
n~slro Paes~ che cosa diviene possibi
le? O meg,lw, che cosa è auspicabile? 
Certamente non è auspicabile che tale 
risparmio si traduca in ulteriore aumen· 
lo dei co11sumi interni. Sarebbe una 
follta. E', al contrarto, opportuno che 
si uttlizzino le risorse nelle rtsparmra 
te per rafforzare un necessario indiriz
zo dt poltt1ca economica teso a sposta
re risorse verso p,li ilwest1menlt. E 
non v1 è dubbw che u11a siffatta ma-
110vra potrebbe avvalem anche della ri
duzione del f!.rezzo Dunque, due strade 
si apriranno: l'una tesa a guadagnare 
qualche mese in più di gal/egp,iamento; 
l'altra volta a cogliere l'occasione di 
una svolta nell'uso delle risorse Qua
le verrà concretamente imboccata dal 
nostro governo? 

Al petrolio 
<<facile>> 

non si torna 
Intervista a FELICE IPPOLITO 

a cura di Roberto Guicciardini 

Tra ottimismi e in viti 
alla cautela /'Occidente 

cerca di fare i conti 
con lo shock petrolifero 

alla rovescia. 
Che cosa cambierà nei nostri 

"conti energetici"? 
Astrolabio lo ha chiesto 

al professore F e/ice Ippolito, 
parlamentare europeo 
ed uno tra i maggiori 

esperti del settore. 

Lo scontro 
si sposta 

al Sud 
di Bijan Zarmandili 

Forse l'aspetto più 
inquietante della mancanza 

di un dialogo Nord-Sud 
proficuo e co"etto nel 

quale va ora inserendosi 
anche la crisi economica 

dei Paesi produttori 
di petrolio è il trasferimento 

dello scontro globale 
nelle regioni del Sud. 
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e Il calo del prezzo del petrolio e so
prattutto lo sfaldamento del cartello 
OPEC hanno fatto sorg~re in alcrmz I' 
il/1 szone che si tornerà all'enerp.:a a 
buon mercato. In realtà il 1>roblema 
economie~ e politico de!le sca.rrità rea
li continu,! a suss;stere almeno nel bre
ve e medio periodo. Qual è la sua 
opinione tn proporito? 

La mia opinione in proposito coin
cide con la sua. Il ribasso del prezzo 
del petrolio anzitutto non è arrivato 
ali 'improvviso per gli addetti ai lavo
ri. Si sapeva che presto o tardi il fron
te dell'OPEC si sarebbe sfaldato. E 
comunque ciò che conta è che certa
mente non potranno mai più tornare i 
tempi del petrolio facile. Questo spe
cialmente perché di petrolio facile, e 
quindi a buon mercato, ce n'è poco nel 
mondo e tutti i giacimenti scoperti di 
recente, dall'Alaska al Mare del Nord, 
dal Mediterraneo all'Argentina, sono 

petroli cari, cioè di costo di produzio

ne ele\'ato. Dissento perciò da quanto 

ha dichiarato di recente a L'Espresso il 

presidente dell'Unione Petrolifera ita

liana, nel senso che questo ribasso del 

Al centro lo sceicco Yamani 

e E' prematuro vqlutare i molteplici 
cf fetti del crollo del prezzo del petro
lio sul sistema economico mondiale (dai 
5 ai 7 dollari in meno a barile, rispet
to al prezzo ufficiale dell'OPEC di ap
pena un mese fa)? Probabilmente sl. 
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p..:trolio possa modificare termini del 
nostro piano energetico. 

e Indiscutibilmente il barile di petro
lio a 30 o 25 dollari costituisce un 
vantaggio per le economie dei paesi in
dustrializzati in quanto libera risorse 
che possono essere utilizzate per rimet
tere in moto l'economia. Tuttavia vi 
sono delle contraddizioni che sorgono 
e che interessano principalmente paesi 
come l'Italia. Per esempio: non aven
do il nostro paese portato avanti un 
piano di sviluppo delle energie rmno
vabili e del nucleare, non potrebbe que
sta nuova situazione provocare ulterio
ri ritardi in questa direzione? 

Bisogna, appunto perciò, guardarsi 
dalle illusioni e dai facili ottimismi. 
Ben venga un petrolio un po' meno 
caro che naturalmente ci potrà favo
rire per quello che riguarda gli usi ob
bligati dei prodotti petroliferi, cioè i 

prodotti per la trazione (diesel, benzi

na ecc.) e i prodotti capostipiti dell'in

dustria petrolchimica, ma per quanto 

riguarda il settore dell'energia elettri
ca perché il costo del kilowattore da 

Gli effetti economici, ma anche politi
ci, si manife.tteranno a medio e a lun
go termifte c~n aspetti anche gravi Per 
il momento, a distanza di alcune setti
mane dalla decisione della Nigeria di 
diminuire il prezzo del suo greggio di 
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petrolio possa ridiventare compettuvo 
col costo del kilowattore da nucleare, 
il barile dovrebbe scendere non di qual
che per cento, ma dovrebbe andare al 
di sotto dei 10 dollari: il che è ovvia
mente un assurdo. 

e Pensa che sarebbe opportuno che 
si cogliesse l'occasione di questo alleg
gerimento temporaneo e legato alla con
;.iuntura dei costi energetici per met
tere in atto una politica fiscale diretta 
a mantenere stabili i prezzi interni e 
a utilizzare le differenze per costituire 
rm fondo per il programma energetico 
e per la riconversione? 

In effetti questo è già stato pratica
to in passato, per piccole riduzioni del 
prezzo del greggio, dal governo Spado
lini per iniziativa dell'indimenticabile 
ministro Marcora. Naturalmente non si 
può eccedere con la fiscalizzazione; se 
un ribasso sostanziale c'è, ne devono 

almeno in parte beneficiare anche i con

sumatori e quindi l'industria in gene

re. Ma la domanda è molto pertinente 

perché in effetti operando sul mecca

nismo fiscale, come già in parte si è -
5 ,5 dollari a barile e la conseguente 
crisi in tutta l'area della produzione pe
trolifera, non appaiono in Occidente 
effetti vistosi e sensazionali né la pre
sumibile euforia, dal momento che si 
sta prospettando un ritorno alla dispo
nibilità energetica a buon mercato. Ciò 
dipende dalla sottigliezza del gioco at
tuale nelle relazioni tra produttori e 
consumatori di petrolio, nel suo com
plesso e dall'atteggiamento sdrammatiz-
1ante e di circostanza degli addetti ai 
lavori. Tuttavia la pesante oggettività 
dell'odierna crisi petrolifera alla rove
c;cia rimane intatta e potenzialmente pe
ricolosa. 

Dopo i due shocks provocati dall'au
mento vertiginoso del prezzo del pe
trolio nel '74 e nel '79, questo decen
nio è passato per i Paesi sviluppati e 
consumatori nell'affannosa ricerca di 
soluzioni atte a rimuovere le cause e 
gli effetti del rincaro del prezzo del 
greggio e per i Paesi produttori, nel 

tentativo di conservare e di stabilizza
re le posizioni conquistate nel frattem

po. Al punto attuale di questo proccs
c;o-confronto sembra che ambcdnc I.· -19 



L'ASTROLABIO DIBATTITO 
t.11t.l, si possono garantire le costruzio· 
ni dclll' centrali elettronucleari, le qua· 
li, soltanco esse, potranno portare il 
costo del nostro kilowattorc ad essere 
competirivo con quello degli altri pac· 
si della CEE, ed in particolare della 
Francia. 

e I.a crm petrolifera a rovescio si in· 
nesta su una situazione depressiva di/· 
/usa, ma che colpisce principalmente 
z paesi in via di sviluppo. Da una par· 
te la ruluzione o /'annullamento dei sur· 
plus petroliferi ridurrà la domanda 
mondiale (colpendo in particolare l'Ila· 
lia) e ag?,raverà la situazione finanzia· 
ria internazionale, dall'altra potrà gio· 
vare ai Paesi in via di sviluppo non 
petroli/eri? Quale pensa che sarà il 
bilancio fra questi fattori? 

La domanda è abbastanza comples· 
sa. Vorrei dire questo: che ai paesi 
dcl Terzo Mondo produttori di petro· 
lio questo ribasso, da essi stessi deter· 

parti abbiano fallito gli obiettivi, pur 
segnando ciascuna qualche punto a fa. 
vore. L'Occidente consumatore comun· 
quc attraversa una fase di recessione il 
.:11i termine si va progressivamente al
lontanando e i produttori, a loro volta, 
pn:cipit:ino in una crisi depressiva do
po unni di effimera prosperità e l' 
OPEC, strumento indispenc;abile al lo
ro potere di contrattazione, rischia il 
suicidio. 

Per arrivare alle cause dell'attuale 
crisi bisogna tener conto dello sforzo 
recente, compiuto in Occidente, per 
contenere i consumi e per trovare fon. 
ti energetiche alternative. Ma ciò non 
è sufficiente a rendere immune il Nord 
dalle nuove contraddizioni che emer· 
geranno dalla recente sconfitta dei Paesi 
pro<luuori di petrolio. Il coinvolgimen
to ormai totale di questi ultimi nel si· 
sterna economico e finanziario mondia
le ha determinato una rigida interdì· 
pendenzi1 dei memui in entrambe le di· 
rczioni. Qualsiasi elemento recessivo in 
uno di questi due poli, incvitabilmcn· 
te si rifletterehhe sull'altro Bastcrcb· 
be ipotizzare il disimpegno finanziario 
araho sui mercati mondiali per com· 
prendert! i contraccolpi nei Paesi euro· 
pet, o calcolare le conseguenze, sui 
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minato, potrà forse giovare in quantl> 
~li alti:.:.imi co~ti ave\•ano ridotto b 
produ:r.ione. Per i Paesi dcl Terzo Mon· 
do non produttori di petrolio è cvidcn· 
te che si potrà avere un alleviamento 
delle loro condizioni economiche sem· 
pre che essi abbiano raggiunto già un 
grado di maturazione economica tale 
da obbligarli ad alti consumi petroli· 
ferì: il che mi pare il caso solo per po. 
chissimi. 

e li livello di indebitamento dei Pae· 
si in via di sviluppo ha già reso /or· 
temente precario il sistema finanziario 
internazionale. Cosa potrebbe succedcrt• 
w si accentuassero i deficit a causa del· 
le diminuite entrate petrolifere ed i 
paesi detentori di depositi nelle banche 
internazionali rztirassero quote consi· 
tienti per farvi /ronte? 

Non sono uno specialista di problc· 
mi finanziari, però mi pare evidente, 
anche da ciò che leggiamo sui giornali, 

mercati occidentali di prodotti indu· 
striali e di tecnologia, del crollo della 
domanda e dell'abbassamento dcl po
tere d'acquisto dci paesi produttori. 

Le premesse ci sarebbero: l'ammon
tare dell'indebitamento dei Paesi in via 
di sviluppo - secondo le stime dell' 
OCSE, di 626 miliardi di dollari cui 
va aggiunto il carico di interesse n~nuo 
di 131 miliardi di dollari, di per sé 
praticamente pari al valore delle loro 
esportazioni - fa presupporre che non 
rimarrebbe quasi nessun margine di ma· 
novra per le altre attività economiche 
e di sviluppo. 

Per rimanere nell'ambito della ricer
c:o delle cause della crisi, bisogna tener 
presente anche le carenze fondamen
tali delle strutture economiche dci Pac· 
si produttori é la scarsa razionalità dci 
loro piani di sviluppo, basati prevalen· 
temente sull'economia di rendita a scn· 
pito delle attività produttive e la sot· 
tovalutazione delle risorse tradizionali, 
come l'agricoltura e l'industria manifat
turiera e leggera locale. L'improdutti
vità di questi settori, vitali per il dc· 
collo della fase di sviluppo economico 
nel Terzo Mondo, non è stata colma· 
t.1 con l'arrivo della tecnologia avanza
ta a causa della rigidità dei monopoli 

che la :.civolata dell'oro era inevitabile 
come ho sentito ripetere giorni or so
no da eminenti banchieri, dato il ri· 
basso del barile petrolifero. 

e Cosa si potrebbe fare per stabiliz· 
wre il prezzo del petrolio evitando 
f/uttuaz10ni àcliche rovinose per i pro· 
duttori ed i consumatori? 

Bisognerebbe in proposito vedere CO· 
me sulla politica dcl prezzo del petro
lio giocano gli interessi delle multina
zionali petrolifere. E' ben noto che que
ste ultime si sono fortemente avvan
taggiate delle due crisi degli anni set
tanta per rendere competitivi sul mer
cato mondialè i loro prodotti cari dcl 
Mare del Nord, dell'Alaska ed altrctta· 
li. Anche in questo recente ribasso oc
correrebbe sapere come hanno giocato 
gli interessi delle sette e più sorelle nel 
provocare la rottura del fronte dell' 
OPEC. 

R. G 

occidentali nel trasferimento delle lo
ro tecnologie. Del resto l'esportazione 
di qualsias'i altro prodotto dai Paesi 
produttori di matene prime verso i 
Paesi sviluppati, spesso incontra la bar· 
riera del protezionismo in cui è palc
c:e la tendenza a mantenere il Sud in 
un regime di monocultura e di dipen· 
<lenza economica e politica permanente. 

Forse l'aspetto più inquietante della 
mancanza di un dialogo Nord-Sud pro· 
ficuo e corretto nel quale va ora inse· 
rcndosi anche la crisi economica dei 
Paesi produttori di petrolio, è il tra
sferimento dello scontro globale nelle 
Regioni dcl Sud. La dialettica tra Nord 
,· Sud si sposta e degenera in un con
fronto Sud-Sud, dove trovando un re
troterra strutturale e culturale labile, 
causa tragedie di incalcolabile portata. 
T più recenti esempi di questa nuova 
situazione sono l'odissea dei lavoratori 
stranieri in Nigeria e la guerra razzia· 
le nell'Assam, in India. Questi episo
di, ::he probabilmente sono destinati 
a ripetersi altrove, a parte le loro mo· 
tivazioni peculiari e specifiche, sono 
certo anche il frutto di un sbtema di 
rapporti che cerca di scaricare i suoi 
conflitti e le sue contraddizioni nelle 
regioni più esposte del TerLO Mondo 

B. Z. 
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Finanza locale 

Chi spende e chi sbaglia 
Una diversa programmazione della spesa collegata a una reale politica di risanamento 
e di allargamento della democrazia impone la rimeditazione del ruolo delle 
autonomie locali nei confronti dello Stato e delle rispettive competenze. 

di Giancarlo Meroni 

e Nel suo ultimo rapporto il CENSIS 
fa notare che vi è un nddenc;amento 
straordinario di enti amministrativi O· 

peranti sul territorio: oltre alle 20 re 
gioni, 95 prodncc, 8085 comuni, 6-47 
unità sanitarie locali, 760 distretti sco· 
!astici, 349 comunità montane e cir· 
ca 4000 consor1:i per la ge::.tione dei 
servizi . 

Questa pletora di enti amministra 
una quota considerevole della spesa 
pubblica ed eroga alcuni servizi essen
ziali per l'economi.1 nazionale come i 
trasporti urbani cd extraurbani. alcu
ni servizi sanitari, parte della produ
zione di energia dcttrka e di gas. 
Regioni e comuni si avvalgono inol
tre della facolt;t di contrarre prestiti 
presso enti finam•iari pubblici e pri· 
vati influendo cosl sulla dimensione 
del dehito pubblico. 

I problemi che si pongono a questo 
riguardo sono in parte identici n quel 
li relativi alla spesa pubblica in gene· 
raie: la sua produttività , il rapporto 
con le entrate, la razionaliz.zazione del
le competenze r;spetto alle priorità 
ed ai fini specifici. Ma gli enti locali 
vivono una contraddizjonc che è lo
ro propri.i e che affonda le sue radi
ci lontano nella storia del nostro pae 
se. Essi sono le cellule fondamentali 
della partecipazione delln popolazione 
alla gesticne dello Stato sia come or
gani di autogoverno territoriale o fun
zionale, sia come elementi dcl proces
so decisionale in materia economica e 
sociale e quindi come organi di pro
grammazione decentrati . Non dovreb · 
Sero quindi essere strutture astratte. 
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ma plasmarsi in unità il più po~-;ihi · 
le omogene rispo;identi ad una aggrc· 
gazione reale di bisogni e di doman· 
de. Questa condizione non si è però 
realizzata se non in parte sia perché 
sussistono strutture artificiali come la 
provincia, sia perché il processo di 
decentramento politico e amministra 
tivo dello Stato, delle regioni e delle 
grandi aree metropolitane è assoluta· 
mente insufficiente. Mentre crc..-scc la 
qualità della domanda e aumentano 
e si differenziano i ruoli degli enti lo
cali. diminuisce la loro capacità di 
aderire alla realtà e di dominare i 
processi di programmazione. 

Ad accrescere e a consolidare que· 
sta contraddizione contribuisce il si
stema di finanziamento Esso dipende 
infatti per circa il 95% dai tr;sfcri· 
rnenti dello Stato attraverso diversi 
fondi e solo per il residuo <la mezzi 
propri; vengono inoltre fissati central
mente i tetti di spesa e le tariffe dci 
servizi erogati I trasporci, energin e· 
lettrica ecc.). Nello stesso tempo cre
scono le deleghe dello Stato alle re
gioni e delle regioni ai comuni . Spe 
cialmente questi ultimi sono sottopo
sti a forti pressioni che deri\·ano dal 
sorgere di nuove esigenze nella gestio· 
ne del territorio (ambiente, infrastrut 
ture civili, energia, ecc). nell'as-;i~ten
za, nell'urbanistica e dal trasferimen
to di funzioni statali nel campo sani 
tario, scolastico, assistenziale. Centra· 
lizzazione della erogazione delle risor· 
se e del controllo delle cariffe dc..-i !>er
vizi ero{?ati e dilatazione dei compiti 
e delle deleghe non vanno d'accordo. 

<Juc..-st.i ::.trozz.nura è inoltre <1ggravat;1 
Jall 'incapacità delle burocrazie (spe
cialmente di quella regionale) di far 
coincidere previsioni di spesa e spese 
reali . 

Ciò di cui gli enti locali hanno bi
sogno invece è la certezza riguardo 
alla quantità ddle risorse disponibili 
e alla loro continuità nel cemoo, la 
chiarezza e la libertà nella decisione 
delle modalità di spesa in relazione 
alla domanda reale, precisi criteri di 
compacibilirà e di coerenza con il bi· 
lnncio dello Stato. Sotto questo pro
filo è di grande importanza che cre
sca la parte di entrate tributarie pro· 
prie delle regioni e dei comuni. Ciò 
pone evidtntemente problemi delicati 
riguardanti la struttura tributaria na· 
zionalc e le perequazioni fra i biso
gni e hl capacità impositiva nelle di· 
verse realtà. Affrontare questo proble
ma non è semplice e ci limiteremo a 
dare qualche spunto di riflessione e 
di dibattito. 

11 punto di p<1rtenza del discorso 
riguarda b programmazione della spe· 
:.a pubblica. Oggi essa è in gran par
te determinata da spinte particolari
~tichc , lo:alistiche, casuali sotto l'im
pul-.o delb congiuntura, delle lobbies. 
Ji una lcgiferazione senza criteri e 
prioritit Non è chiaro cosa competa 
allo Sr;Ho, in quanto di interesse ve
ramente nazionale, e quanto compe
ta agli emi locali o ad aziende puhbli 
che. Non si capi<>ce perché, per fare 
un esempio, la rete di trasporti ferro
viari e metropolitani debba es~ere. 
anche, di competenza regionale o co
munale: ferrovie e metropolitane fan
no parte di un "istema di comunica· 
zioni nazionale e addirittura interna· 
zionalc di rilevanza strategica sotto 
il profilo economico e sociale. Il fi
n~mziamenco dovrebbe essere intera· 
m~nte statale anche se la programma 
zione cd il controllo dovrebbero spet 
tare anche agli c11ti locali. Uguale di
scorso si potrebbe fare per la produ· 
zionc e la fornitura di elettricità, del 
gas e dell'acqua e per le grandi infra
strutture ci\'ili, aventi un'importanza 
nazionale nell'ambito delle politiche 
settoriali così come per l'assetto idro· 
geologico e la preservazione dell 'am 
biente. 

Perché infine la scuola materna de
ve essere di competenza comunale se 
non è più considerata una forma di as· 
sistenza? Perché deve gravare sui bi--21 



l.im:i regionali e comunali parte della 
spesa sanit~ria? . 

Vi sono mvece voci della spesa pub
blica che non possono che spettare agli 
enti locali anche se bisognerà meglio 
distinguere anche qui fra compct7nz~ 
regionali, che dP.vono ~ssere prmc1· 
palmentc progr~mmator1e ~ concen 
trarsi sui grandi programmi (forma· 
zione assetto del territorio, infrastrut 
ture 'regionali ecc.), comunali e degli 
altri enti funzionali o associativi in· 
tcrmedi . 

..__ -F..are chiarezza su questi punti ren
derebbe possibile anche una profon. 
da ristrutturazione del sistema tribu
tario consentendo per esempio di do-

tare i comuni di proprie facoltà im· 
positive per determinati tributi diret 
ti cd indiretti e non solo di sovraim
poste sui tributi statali. E' chiaro che 
in tal caso lo stato dovrebbe rinun· 
ciarc alla sua facoltà impositiva a fa. 
vorc di questi enti e che questi tri
buti dovrebbero il più possibile es· 
sere legati alla erogazione di servizi. 
Così non ci sarebbe da sollevare scan
dalo per l'ipotesi di imposta comuna· 
le sui fabbricati, né sarebbe da esclu
dere che determinati tributi come la 
tassa di circolazione passassero rom· 
pletamente alle regioni. 

La crescita dci mezzi propri rispet 
to ai trasferimer.ti aumenterebbe la 

responsabilità degli enti locali verso 
la spesa e ne qualificherebbe i conte
nuti e le finalità migliorando nello 
stesso tempo la sua ripartizione e la 
sua programmazione. Spetterebbe in
vece allo Stato e alle regioni predi
sporre dci fondi di perequazione non 
generici, ma finalinati a programmi 
specifici di ordine economico e socia· 
le. Si tratta certo di un discorso com
plesso. ma coerente con una politica 
di risanamento che sottoponiamo al 
dibattito, da cui dipende la serietà di 
una ipotesi reale di programmazione 
e di razionalizzazione della spesa pub· 
blica e di allargamento della dcmocra 
zia nel nostro paese. G. M. 

Finanza locale/Le api del Palazzo 
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e Nella vana attesa della de/ initiva 
riforma della finanza locale, da al· 
cu:1i anni a questa parte diligenti ed 
ossequienti funzionari della Ragio
neria Generale dt!llo Stato e del Mi
nistero dell'Interno, di concerto, 
predispongono - sulle indica
zioni dei rispettivi ministri e della 
Preszdenza del Consiglio - decreti· 
legge concernenti l'assetto dei bilaa
ci dz previsione dez Comum e delle 
Province Questi funzionari sono gli 
ef /ellivi legislatori per quel che ri
gt1arda la finanza degli enti locali. 
Il Parlamento si limita a qualche 
correzione o eliminazione; ma la 
strullura generale resta, così come 
concepzta da queste api dz Palazzo. 

Anche alla fine del 1982 si è ri
petuto lo stesso rztuale e, come era 
già oi·venuto ll"gli anni scorsz, il 
decreto-legge concernente la /inanza 
locale è, al momento in cui scrivia
mo, in corso di decadenza per la 
mancata conversione m legge. La 
ripresentazione da parte del Consi
glio dei Mimstri del decreto-legge 
bis, che andrà in vigore dal 2 marzo, 
è qumdi avvenimento già scontato 
ne! nostro sistema politico. Ma pro
prio per questo è tempo di richia
mare l'attenzione della pubblica opz
nione Stil· grave fenomeno. 

Anche se il nuovo proi:vedimen
to - secondo il comumcato emesso 
dalla Presidenza del Consiglio -
presenta alcune novità e tiene conto 
delle modifiche apportale da:la com-

petente commissione senatorzale 
(non è più prevista l'imposta co· 
munale sui Jabbricati, la cosiddetta 
I.C.O.F., ma solo la sovrimposta 
comunale Stil reddito dei fabbricati) 
è evidente che questo sistema, or
mai istituzionalizzato, rivela la persi· 
stenza della mancanza assoluta dz 
un punto di riferimento gzurzdzco 
del legislatore in cosl rilevante ma
teria. 

Il « marchingegno » accentralo· 
re trova il Stio punto di forza esclu
sivamente sulla necessità contabile 
della, seppur ritardata, inevitabile 
conversione in legge del provvedi
mento predisposto dall'eset.:utivo, 
pozché, in caso contrario, gli enti lo
cali non potrebbero varare il bilan· 
cio. E, in/atti, il titolo comprenden· 
te le «norme sui bilanci e sui ser
vzzz locali» è que:to più minuzioso 
e cogente, con indicazione delle mo
dalità di deliberazione del bilancio, 
della relativa certi/icazione e del 
controllo da parte degli organi re
y,ionali e con la fissazione tassativa 
degli adempimenti da osservare, 
formali e sostanziali, per ottenere zl 
finanziamento statale. Senza entra
re :iei dettagli, questa congerie dz 
legami degli enti localz alle precise 
disposizioni del potere centrale sz 
mostra chiaramente l'unico punto d1 
ri/erzmento, non gzuridico, ma esclu
sivamente politico, al quale si ispira 
il potere esewtivo per ostacolare 
ogrii e/letti va autonomia alle pro· 

vince e ai comuni. 
Il vecchio adagio « nessuna li

bertà senza autonomia finanziaria» 
trova rzgzda applzcazione nez con
frontt dei comuni e delle provmce i 
quali non solo non hanno entrate 
« proprze » ma devono alf idarsi al
la sos ptrata elarvzione dei fondi 
da parte dello Stato per esplicare la 
loro attività. La eliminazione, per 
ora, del potere impositivo che que· 
st' anno sembrava avverarsi con la 
istituzione dell'imposta comunale 
sui Jabbricati è la riprova della pre
cisa volontà di negare autonomia 
finanziaria ai comuni. 

Assisteremo ancora una volta al
la conversione m legge, per le ne
cessità impellenti di bìlancio, del 
provvedimento legislativo ora ri
presentato; rimane da sperare che 
nelle sedi polztiche, oltre che in 
quella parlamentare, si abbia una 
deczsa presa dz posizione m favore 
degli enti locali contro questa vio
lenza istituzionalizzata che il potere 
centrale eserczta da anm sulla li
bertà dei comuni e delle province. 
Il principio gwridico fondamentale 
del nostro ordinamento è quello 
contenuto nell'art. 5 della Costitu· 
zione: «La Repubblica, una e indi
visibile, riconosce e promuove le au
tonomie locali ». E infatti le co
mumtà locali costztuiscono glz ele
menti naturali di base dell' organiz· 
r.azione della società democratica. 

Sergio Bochlcchlo 
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La nuova stagione Coop 
Relazioni industria/i: quando 

la Confindustria perde /'esclusiva 

e La proposta del Governo sul costo 
del lavoro si è trasformata il 22 gen
naio in accordo fra Federazione Sin
dacale e Confindustria·Intersind ed il 
17 febbraio in accordo fra Federazio
ne Sindacale e tredici organizzazioni 
imprenditoriali (dell'agricoltura, del 
commercio, della cooperazione, delle 
imprese municipalizzate). 

Gli accordi recepiscono la proposta 
del Governo, ma hanno referenti di
\'ersi nello sviluppo dei rapporti con
trattuali in quanto le organizzazioni 
c.d. « non industriali » e la Federazio
nl' CGIL-CISL-UIL avevano raggiunto 
il 22 dicembre una intesa di metodo 
per lo sblocco dei negoziati relativi ai 
contratti. 

Un fatto nuovo sostanziale del mu
Lamento delle relazioni industriali sta 
nel fatto che per la prima volta si ri
c<>nosce attivamente la pluralità dei 
soggetti imprenditoriali, superando una 
storica esclusività della Confindustria 
a rappresentare tutta la realtà impren
ditoriale del Paese. Per la prima vol
ta il segnale della svolta per il costo 
del lavoro è venuto da organizzazioni 
diverse dalla Confindustria. 

Non si tratta di un fotto di sigle: si 
tratta della presa d'atto che l'occupa 
?.ione dipendente in Italia è concentra
ta per il 70% fuori delle grandi azien
de industriali, che margini di espan
sione occupazionale ci sono solo fuori 
dalle grandi aziende, che il modello 
tradizionale delle relazioni industriali 
fondato sulla grande impresa è in crisi. 
Lo scontro frontale promosso dalla 
Confindustria dal giugno '82 ha costi
tuito l'occasione per questa svolta, poi 
ché ha più forcemente motivato le al· 
tre organizzazioni imprenditoriali ad in· 
contrarsi fra loro per proporre una al· 
ternativa. La ragione della svolta è co
stituita dai mutamenti di fondò del si· 
sterna economico italiano. 

Diversamente non si potrebbe capire 
come un fronte di organizzazioni im· 
prenditoriali, inesistente qualche mese 
prima, abbia potuto costituirsi, abbia 
potuto essere accettato dal sindacaco, 
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di Franco Mastidoro 

cd abbia potuto concludere l'accordo 
del 22 dicembre. 

Vale la pena ricordare che è stato 
con l'accordo del CNEL che i tetti pro
grammati di inflazione sono scesi dall' 
empireo per divenire concreti impegni 
delle parti a contenere gli incrementi 
del costo del lavoro. 

Altro fatto nuovo di questa stagione 
delle relazioni industriali è costituito 
dall'entrata in campo del movimento 
cooperativo e delle imprese pubbliche 
municipalizzate. 

Di queste ultime c'è da dire che han· 
no affermato il loro carattere di im
presa non solo promuovendo attiva
mente la costituzione del 2° tavolo, ma 
anche stabilendo rapporti vincolati fra 
dinamica del costo del lavoro e produt
tività nei contratti settoriali firmati. 

Del movimento cooperativo c'è da 
dire che ha ottenuto un riconoscimen· 
to di portata non contingente: il rico
noscimento della cooperazione come si· 
sterna di imprese che operano nel mer
cato. 

Tale riconoscimento, fortemente im
pegnativo, comporta il superamenco del 
frustro concetto dcli 'impresa coopera· 
tiva come impresa marginale, nel men· 
rrc esalta il ruolo sociale della coope
razione come movimento di lavoratori 
impegnati ad essere imprenditori di se 
stessi in piena responsabilità La ri
prova che non si tratta di un fatto epi· 
<>odico (o di un mero colpo propagan· 
distico da parte di un accorto gruppo 
dirigente capace di cogliere le occasio· 
ni del momento) sta sia nei contratti 
di lavoro firmati (contratto del setto· 
re cooperativo della distribuzione com· 
merciaie, contratto del settore coope· 
rativo delle costruzioni, contratto re
gionale cooperati\'O per il settore metal· 
meccanico), sia negli impegni politici 
<li strategia sinteticamente indi~ati con 
il termine di sviluppo del terzo sct· 
tore. 

La recente approvazione alla Carne· 
m dci deputati della Visentini bis con
tenente anche un pacchetto di pro\'Ve· 
dimenti sulla cooperazione (aumento 
delle quote conferibili a capitale socia· 

le, rcmuner.1zione del capitale, presu
to da soci, ecc.) sta a confermare che 
anche il Parlamento si muove per col
locare la cooperazione sempre più fra 
i soggeni imprenditoriali di prospet· 
ti\'a. 

Tutto ciò nel mentre sono aperte le 
grosse questioni della c.d. proposta 
Marcora per la cooperazione industria
le e del fondo di solidarietà (0,50%) 
proiettato allo sviluppo cooperativo nel 
Mezzogiorno, e nel mentre si discute 
concretamente di nuovi adeguati stru
menti creditizi. 

Il senso di tutti questi segnali è 
che ci troviamo davanti ad una avan
/.ata generale di nuovi equilibri nel 
mondo delle imprese e delle forme di 
imprese e che tali equilibri comincia
no ad essere colti e portati avanti an
che a livello di relazioni industriali. 

Altri passi sono stati realizzati: co
me l'intesa sindacato-cooperazione sul 
ruolo del socio·lavoratore (contratto co
struzioni); altri sono in avvio come 
l'apertura della trattativa a livello del
la regione cooperativa più importante 
(Emilia Romagna) tra Federazione 
CGIL-CISL·UIL e movimento coope
rativo per i dirigenti di impresa coo
perativa. Quest'ultima questione scio
glie un nodo storico sul carattere di 
« impresa » dell'azienda cooperativa, 
salvaguardando però nel contempo l' 
esigenza di coordinare, nei reciproci 
ruoli. le diverse componenti del corpo 
sociale dei la,·oratori operanti nell'im
presa cooperativa. 

In conclusione la svolta di queste 
settimane nei rapporti sindacati·impre· 
se-Governo, individuata nell'impegno 
comune a programmare i propri com
portamenti rispetto ad obiettivi gene
rali condivisi, trova il suo più alto si
gnificato nella quantità e qualità dci 
soggetti imprenditoriali coinvolti. 

La qualità dci soggetti imprenditoria
li è espressa soprattutto dalla coope· 
razione, in quanto forma diversa di im
presa fondata l>UI contributo del lavo
r:itore imprenditore di se stesso nella 
intrapre~a economica. 
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Diritti 
della 
professionalità 

L'IMPORTANZA DI ESSER <<QUADRO>> 
Occorre davvero la modifica 

di un articolo del Codice civile 
per render giustizia 

ai funzionari intermedi? 
Disaccordo tra i partiti che 

hanno presentato tre diverse 
proposte di legge in risposta alle 

nuove esigenze della categoria. 
Il dialogo con il sindacato 

peggiora dopo l'accordo 
sul punto unico di contingenza : 

nei nuovi contratti, 
la speranza 

di una soluzione positiva 
della controversia. 

di Giuseppe Sircana 

e Dietro la scrivania di Luigi Arisio, 
presidente del Coordinamento naziona
le quadri dell'industria, campeggia una 
grande riproduzione del celebre dipinto 
di Pelizza da Volpedo « Il quarto sta
co )>. Accanto ad esso, in formato as
sai più ridotto, c'è una fotografia della 
famosa « Marcia dei 40 mila», che il 
14 ottobre 1980 sfilarono, guidati dal
lo stesso Arisio, per le vie di Torino 
durante la fase più acuta della vertenza 
Fiat. L'accostamento delle due imma
gini appare, si parva licet, emblema· 
tico: anche i quadri marciano per la 
loro emancipazione e reclamano diritti 
e considerazione nella società. La loro 
lunga marcia, iniziata più di due anni 
fa, non si è arrestata: allo stupore at
tonito che la clamorosa uscita suscitò 
nei sindacati, nelle forze politiche, tra 
i lavoratori in genere e tra gli stessi 

yuadri scopertisi d'i~provv~so p~o~a
gomsti, alle prime pagine sui quond1a
ni e alle inchieste dei settimanali è 
succeduta la riflessione. Qualcuno può 
aver pensato, magari sperato, che i 
quadri fossero rientrati nei ranghi: un 
sussulto da « maggioranza silenziosa )> 
inevitabilmente destinato a placarsi nel 
mare della tranquillità borghese. Dopo 
la marcia i quadri si sono seduti alle 
tavole rotonde, interlocutori privilegia
ti di chiunque volesse mostrarsi al pas
so con il nuovo emergente. Sono dive
nuti oggetto di studio e di analisi da 
parte dei sociologi, oggetto di ripensa
mento e di attenzione nuova da parte 
dei sindacati (vedi scheda), oggetto di 
desiderio da parte delle forze politiche, 
interessate anche a guadagnare consen
si in una massa elettorale di almeno 5 
milioni di persone (tanto è calcolata 
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Il punto di vista 
del sindacato 

e Sulla questione dei quadri, Cgil, Cisl e Uil hanno definito una postztone 
comune in vista delle scadenze contrattuali. Ciò ha consentito che nelle piat· 
taforme rivendicative di molte categorie siano state inserite specifiche sezioni 
riguardanti i quadri . Le tre confederazioni mantengono tuttavia posizioni dif
ferenziate su molti aspetti del rapporto tra il sindacato e il mondo dei 
quadri, non solo in base a diverse valutazioni contingenti ma richiamandosi 
anche a questioni di principio. La più rigida è, in tal senso, la Cisl dichiara
tamente contraria alla disciplina legislativa dei quadri. Il segretario generale 
della confederazione, Pierre Camiti, ne ha spiegato i motivi in una lettera in· 
viata alla Commissione Lavoro della Camera: « Siamo convinti - sostiene 
Camiti - che la ripartizione per legge dei lavoratori in categorie professio
nali, se poteva avere un valore nel regime corporativo, risulti nell'attuale 
sistema costituzionale in contrasto con il principio della libertà sindacale, il 
quale postula che sia il contratto collettivo a determinare i confini delle ca
tegorie professionali in stretta integrazione tra loro e non viceversa ». La 
Cisl considera perciò l'eventuale intervento del Parlamento in questa ma· 
teria una grave lesione dei principi fondamentali di un ordinamento plura
listico e volontaristico e addirittura « abnorme» quello che si configurerebbe 
come un vero e proprio contratto collettivo fatto per legge. Secondo la Cisl 
dovrebbero essere le diverse categorie a disciplinare, come meglio credono, la 
figura dei quadri nei vari settori. 

La Cgil ritiene invece insufficiente la soluzione contrattuale e ricono
sce la necessità di dare una sanzione legislativa al riconoscimento dei quadri . 
La maggiore confederazione ha maturato questa posizione non senza travagli 
superando chiusure e perplessità, che tuttavia permangono, ad esempio, tra i 
metalmeccanici. Pur contraria alla modifica dell'art. 2095, perché ciò rap
presenterebbe una ulteriore frantumazione dei lavoratori dipendenti quando 
invece c'è l'esigenza di riunificare le forze del lavoro, la Cgil è quindi favore
vole ad una legge speciale, che insieme al riconoscimento della figura dei 
quadri e delle loro associazioni professionali, riconfermi l'unità di rappre
sentanza e di contrattazione per tutti i lavoratori. A Corso d'Italia stanno stu
diando le forme più adatte a garantire a tecnici, ricercatori e quadri un'ade
guata rappresentanza nei consigli di fabbrica, mentre si valuta concretamente 
l'opportunità di dar vita ad organismi orizzontali, territoriali e nazionali, 
che siano espressione di queste categorie di lavoratori. 

Delle tre confederazioni l'Uil è quella che più si è mossa sul terreno 
immediatamente operativo, avviando al proprio interno la costituzione del
l'Unione Confederale Quadri. Alla Uil ritengono che per risolvere la crisi di 
rappresentanza del sindacato sia necessario soprattutto sviluppare l 'inizia· 
riva nei confronti dei settori più professionalizzati del mondo del lavoro. 
Di qui la richiesta di rivedere gli organismi di base e la gestione delle as
semblee, dando maggior spazio e garanzie ai quadri, ed ora la costituzione 
di un organismo che dovrà elaborare e gestire le loro problematiche speci
fiche. Circa l'ipotesi di una legge speciale che riconosca nelle associazioni pro
fessionali dei nuovi soggetti contrattuali e regoli per via legislativa materie 
contrattuali, l'Uil esprime forti perplessità. 

G. S. 
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l'area d'influenza dei quadri e loro fa. 
miglie). Da parte loro i quadri hanno 
approfittato di questa attenzione, co
munque motivata, per portare in tutte 
le ~edi i loro cahiers de doléances. 

L'iniziativa dei partiti nei confron· 
ti dei quadri si è subito concretata in 
varie proposte di legge per la modifica 
o la soppressione dell'articolo 2095 del 
Codice civile. Questo articolo suddivi
de i lavoratori subordinati in dirigen
ti, impiegati ed operai. Era sembrato, 
in un primo momento, che il semplice 
inserimento della parola « quadri» a 
fianco delle altre tre figure professio
nali risolvesse la questione, conferendo 
sanzione giuridica ad una realtà sociale 
nuova. Lo stesso Spadolini, nel presen
tare al Parlamento il suo primo gover
no, si mosse in quella direzione annun
ciando l'intenzione di modificare l'art. 
2095. I fautori più convinti di questa 
modifica sono stati e restano appunto 
i repubblicani, che hanno promosso la 
raccolta delle 50 mila firme necessarie 
per una legge d'iniziativa popolare al 
riguardo. Secondo il PRI i prestatori 
di lavoro subordinato andrebbero di
stinti in « dirigenti amministrativi o 
tecnici, quadri intermedi, cioè impie
gati ad alta professionalità, impiegati 
ed operai ». Questa formulazione, ol
tre all'opposizione dei sindacati, non 
convince le altre forze politiche, che 
propendono ora per l'abrogazione del
l'articolo del codice e la sua sostitu· 
zione con una legge speciale. In meri
to sono già state presentate nel corso 
del 1982 tre proposte di legge: una 
del PCI il 17 febbraio (primo firma
tario Pietro !chino), una della DC il 
25 marzo (primo firmatario Mauro 
Bubbico) ed una del PSDI il 23 set
tembre (primo firmatario Carlo Vizzi
ni) . Anche il PSI, pur non avendo an
cora predisposto un proprio progetto, è 
favorevole ad una legge speciale e al-
1 'implicita abrogazione dell'art. 2095. 
Le tre proposte, che prevedono tutte 
il riconoscimento giuridico dei quadri, 
si differenziano sulla definizione della 
figura del quadro, sul riconoscimento 
esplicito delle associazioni professiona
li e sull'opportunità di regolare materia 
di contrattazione. Sono appunto que
ste divergenze l'ostacolo maggiore alla 
stesura di un testo unificato e alla sua -• 
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sollecita approvazione. 
Per il PCI sono da considerarsi qua

dri quei « lavoratori subordinati la cui 
qualifica contrattuale comporta la re
sponsabilità di direzione o di organiz
zazione » di altri lavoratori « per l'at· 
tuazione delle disposizioni impartite dal 
datore di lavoro o dai dirigenti dell' 
azienda». La DC (la proposta del PSDI 
è assai simile) estende la qualifica di 
quadro anche a chi svolge funzioni 
« con responsabilità di rappresentanza, 
di coordinamento»,« di tipo progettua
le o di ricerca » e infine a chi svolge 
« funzioni specialistiche che richiedono 
un elevato contenuto di conoscenze 
professionali». Inoltre mentre DC e 
PSDI tendono a riconoscere le associa
zioni dei quadri in veste di soggetto 
contrattuale specifico, per il PCI va ri
confermata la contrattualistica vigente. 
Le proposte democristiana e socialde
mocratica arrivano fino a regolare que
stioni che normalmente costituiscono 
materia della libera contrattazione, men
tre quella del PCI lascia maggiore spa
zio ai contratti. 

Anche i partiti risentono insomma 
dell'indeterminatezza della figura del 
quadro e riflettono nelle loro propo· 
ste le contrastanti posizioni in merito 
al rapporto tra associazioni prof essiona
li ed organizzazioni sindacali. Il pro
blema non è ovviamente sociologico, 
di definizione una volta per tutte del 
quadro, ma soprattutto politico ed in
veste in primo luogo il ruolo del sin
dacato, la sua rappresentatività del mon
do del lavoro a partire dalla fabbrica. 
Se il dialogo tra i quadri ed il sinda
cato è stato avviato e parecchie posizio
ni pregiudiziali sono state rimosse, pe· 
sa ancora quel clima d'incomprensio
ne e di sospetto che per tanto tempo 
ha caratterizzato i rapporti tra le par· 
ti , tra i « capi » e gli operai. L'impe· 
gno proclamato dal sindacato per la 

Chi li organizza 
Aquatem e Aquateni non sono mar

che d'impermeabili, ma associazioni 
dei quadri e tecnici rispettivamente 
della Montedison e dell'Enl. Due delle 
numerose organizzazioni aziendali sor
te tra la fine degli anni sessanta e I' 
inizio degli anni settanta e che com
pongono il variegato universo dei qua
dri. La maggior parte di esse si so
no poi raccordate dando vita alle as
sociazioni nazionali. Oggi le maggiori 
organizzazioni dei quadri sono la Con
federquadri, l'Unlonquadri ed il Coor
dinamento nazionale quadri Industria. 
La Confederquadri ha circa 50.000 
iscritti ed è articolata in otto associa
zioni di settore, la più importante ed 
agguerrita delle quali è Il Sinquadri 
(quadri dell'industria). La posizione 
della Confederquadri è la più lontana 
e polemica nei confronti della Fede· 
razione sindacale unitaria, avendo per 
obiettivo l'autotutela sindacale dei 
quadri. 

11 segretario generale. Amedeo Cri· 
scuoio, ha sempre sostenuto che • i 
quadri non hanno alcun interesse a 
lasciare ancora nelle mani di Cgil· 
Cisl-Uil la tutela della categoria •. Q. 

gnuno per la sua strada dunque. Non 
intende essere un sindacato di so
li quadri, ma ricerca invece l'intesa 
con la Federazione unitaria, l'Union
quadri, che organizza anch'essa circa 
50.000 lavoratori professionalizzati ed 
è guidata da Corrado Rossitto. Nata 
come fiancheggiatrice della DC, I' 
Unionquadri si è successivamente a· 
perta all'area di democrazia laica. An
che il Coordinamento nazionale qua
dri industria, 9.000 iscritti sotto la 
guida di Luigi Arlsio, si è espresso 
contro l'ipotesi di un sindacato di 
soli quadri, pur riaffermando una to
tale Indipendenza dal sindacato tra
dizionale (•Non siamo un sindacato 
e non stiamo nel sindacato • sostiene 
Arisio). 

Le annunciate iniziative di Cgll e 
Uil per organizzare I quadri nell'am· 
bito del sindacato. senza voler assor· 
bire e annullare le associazioni pro
fessionali, vengono ora ad arricchire 
la dialettica. Il senso dell'operazione 
è chiaro: no ai tentativi di divisione 
tra i lavoratori e alle spinte neo-cor
porative. 

Dl5'1RIBUZIO:'llE PERCENTUALF. DELLE CATEGORIE 
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Quanti sono? 

Il fatto che non vi siano dati certi 
sulla consistenza numerica dei qua
dri, oscillando la cifra presunta addì· 
rittura tra Il milione e il doppio, è 
un'ulteriore conseguenza della diffi· 
coltà a definire il quadro, a fissare 
i confini dell'area in cui rientrerebbe
ro queste figure professionali. Una 
interpretazione molto riduttiva consi· 
dera quadri solo gli impiegati della 
massima categoria, mentre altre più 
estensive abbracciano la sesta ed an
che la quinta categoria impiegatizia. 

In mancanza di dati ufficiali assolu-

ti esistono dati d1saggregat1, ritenti 
a gruppi di aziende di un determina
to settore ed anche all'intero settore, 
che evidenziano li processo di cresci· 
ta delle categorie più professlonaliz· 
zate e la riduzione percentuale dei li· 
velli più bassi. I dati seguenti, ela
borati dalla Federmeccanica, descriver 
ne 11 mutamento intervenuto tra il 
1972 e 11 1981 a vari livelli operai ed 
impiegatizi (tabelle A e B) e nella 
composizione sul totale fra Impiegati 
ed operai (tabelle C e D) nel settore 
metalmeccanico 

Professionalità e appiattimento 
retributivo 

Il valore fondamentale del quadro è 
la professionalità . Le inchieste svol
te tra i quadri confermano questo 
dato: la retribuzione deve essere gra· 
duata secondo il grado di professicr 
nalità. Anzianità e tipo di lavoro pe· 
sante e disagiato vengono in sottor· 

dine. 01 qui la lotta del quadri contro 
l'appiattimento che ha mortificato la 
professionalità In questi ultimi anni. 
come dimostra la seguente tabella . 

Fonte. M. Bianchi-L. Scheggi. Un sin
dacato per I quadri. Il Mondo. 1982 
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\•alorizzazione della professionalità ave
va spianato la strada all'intesa. Ora 
l'accordo sul costo del lavoro con la 
riconferma del punto unico di contin
genza ha riacceso le polemiche. Verso 
le organizzazioni sindacali si leva il di-
10 accusatore delle associazioni profes
sionali dei quadri per aver secondato 
ancora una volta la tendenza all'appiat· 
timento retributivo. Tra i quadri, alla 
delusione e all'amarezza dei settori più 
disponibili nei confronti del sindacato 
fo riscontro la dura e sprezzante reazio
ne di chi ha sempre sostenuto la ne· 
cessità di organizzarsi sindacalmente in 
aperta contrapposizione alle tre confe
derazioni tradizionali. 

L'accordo del 22 gennaio lascia in· 
dubbiamente irrisolta la questione del 
giusto riconoscimento economico alla 
professionalità, ma su questo punto i 
margini d'intervento della federazione 
unitaria erano ristretti, dal momento 
che si era scelta come prioritaria la 
difesa dei redditi più bassi. CGIL, 
CISL e UIL non considerano tuttavia 
chiusa la partita cd affidano ai contrat
ci la soluzione dei problemi specifici 
dei quadri, a cominciare appunto dallo 
svencagliamento salariale nell'ambito 
dcl tetto prefissato delle 100 mila lire, 
secondo quanto prevedono le piattafor
me rivendicative di molte categorie. 

Dai contratti dovrà dunque venire 
l'indicazione concreta della volontà del 
sindacato di tener conto sul piano nor
mativo ed economico delle esigenze dei 
quadri, ricomponendo all'interno dei 
luoghi di lavoro quel tessuto unitario 
che si è venuto sfilacciando negli ulti· 
mi tempi. Sarà allora più facile dare 
sanzione giuridica al riconoscimento dei 
quadri. Non è mai accaduto, del resto, 
che la norma di legge abbia anticipato 
i mutamenti o risolto i conflitti che si 
producono nel corpo vivo della società. 

G. S. 
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PEHSIDNATI 
nELLA CALABRIA . ._._.. !>ccondo sciopero (5 lcbbraiu '69) UL· 

tenne udienza dal governo Rumor che 
il 30 aprile emanò la legge di riforma 
pensionistica (n 153): la commisura· 
?.ione della pensione alla retribuzione 
sriliva al 74 per cento prendendo come 
base i tre anni meglio retribuiti tra gli 
ultimi cinque lavorati. Veniva intro
dotto un meccanismo d1 perequazione 
:mtomatica che all'inizio di ogni anno 
avvicinava le pensioni al costo della vi
ta. Lo Stato si assumeva gradualmen· 
te l'onere derivante dal fondo socia
le. Veniva limitato il cumulo pensione
retribuzione. 

Cronistoria di una mancata riforma 

La sbronza previdenziale 
di Piero Nenci 

e Dai vnri progetu di riforma all'e
splodere delle « pensioni baby»: la sto
ria del sistema previdenziale è assai 
lunga e contorta. Cominciarono ad oc
cuparsene nel '44 il governo di Saler
no e nel '45 la vecchia CGL. Nel lu
glio '45 fu insediata la commissione 
Pesenti i cui elaborati entreranno nel
la Costituzione (articoli 32, 35 e 38). 
Uno schema generale di riordino fu 
preparato nel '47 dalla commissione 
D'Aragona ma tre successivi schemi di 
legge non riuscirono a venire alla lu
ce: Fanfani nel '48, Marazza nel '50, 
e Vigorelli nel '54 

Nel 1957 la CISL elabora un pro
prio progetto che prevede un contri
buto gravante sulle imprese e un con
tributo a carico dei cittadini. Due anni 
dopo ci prova la CGIL con l'intento 
di migliorare le prestazioni esistenti e 
di estendere gradualmente le forme pro
tettive a sempre più vaste categorie 
di lavoratori indipendenti ma solo nel 
'64 le proposte sindacali vengono as
~unte nel dibattito politico e il 4 giu 
rr>o si raggiunge un accordo govcrno
sindacati per attuare un nuovo rap
porto tra pensione, salario, anzianità 
di lavoro Nel '65 viene approvato il 
piano quinquennale (che diventa legge 
solo nel '67) prevede l'estensione dei 
trattamenti assistenziali e previdenziali 
a tutti i cittadini, il riordino dei van 
regimi e dei vari istituti, il migliora
mento Jdla gestione economica dei fon 
di, la fiscalizzazione progressiva del si
stema di finanziamento, diretco a rea
lizzare un'equa distribuzione degli one
ri tra i cittadini in base alla rispettiva 
capacità contributiva anche in collega 
mento con la riforma tributaria; siccome 
il governo tardava a presentare i relativi 
provvedimenti, all'inizio del '65 CGIL 
e CISL promossero azioni separate 
di lotta quindi Mont11gnani (CGIL), 
Macario (CISL), v~mni (UIL) e Cari
gnano (FABI) presentarono un emen
damento al piano quinquennale che 
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tentava J1 com.ìliare le diverse posizioni 
del sindacato: erogazione di una pen
sione base per la tutela della vecchiaia 
e dell'invalidità a carico dello Stato, 
trattamento aggiuntivo per i lavoratori. 

Quello stesso anno si arriva final
mente ad una legge (la 903) che 1su
tuisce un fondo socrnle (concorso dello 
Stato su ogni pensione per raggiunge· 
re il trattamento minimo) e introduce 
meccanismi di perequazione automati
ca. Altri provvedimenti vengono de
legati al governo e poiché duc anni più 
tardi tardano ad arrivare, CGlL, CISL 
ed UIL riescono a convergere su una 
piattaforma comune (per la prima vol
ta nel dopoguerra) e si giunge alla di
chiarazione di uno sciopero unitario il 
15 dicembre '67. Intanto l'INPS entra 
in crisi, il suo deficit raggiunge i 385 
miliardi e il sindacato chiede di entra
re nella gestione dell'Istituto. Il 14 di
cembre il governo convocò i sindacati 
(io sciopero fu sospeso) e cominciò una 
trattativa che si concluse il 27 febbraio 
'68, la componente comunista della 
CGIL non l'accettò e proclamò uno 
sciopero per il 7 marzo cui parteciparo
no, a livello di categoria, anche CISL 
e UIL. Con alcune modifiche l'accor
do divenne legge il 18 marzo '68 (n . 
238) e il 27 aprile (Dpr. n. 488) . L'ac· 
cordo prevedeva il godimento del 65 
per cento del salario dell'ultimo trien
nio dopo 40 anni di contribuzioni, ve
ni\'ano riconosciuti agli effetti contri 
butivi i periodi di malattia, infortuni e 
disoccupazione, venivano raddoppiate 
le contribuzioni agricole, l'età pensio· 
nabile per le donne restava fissata ai 
55 anni, il governo si impegnava inoltre 
ad un adeguamento periodico delle 
pensioni. 

I punti rimasti aperti non erano po· 
chi e il sindacato tentò di riprendere 
le trattative col governo Leone, non 
riuscendovi proclamò lo sciopero gene· 
raie (il primo unitario del dopoguerra) 
il 14 novembre '68 ma solo dopo un 

Una petizione sottoscritta da 2 mi
lioni di pensionati, presentata al go
verno il 25 giugno '70, chiese misu
re di sostegno per i redditi più bassi, 
l'omogeneizzazione delle prestazioni e 
l'aggancio delle pensioni alla dinami· 
ca dei salari. Il 13 ottobre '73 nuovo 
accordo governo-sindacati per l'aumen
to dei minimi e degli assegni familia
ri. Nel 1975 si ottenne di agganciare 
le pensioni alla dinamica dei salari. 

Il dibattito nel sindacato riprende 
nel 1977 e porta alla formulazione di 
una piattaforma approvata poi dall'as
semblea dell'Eur e oggetto delle trat
tative col ministro Scotti che il 21 ot
tobre '78 presenta un disegno di leg
ge (n. 2486) che decade col decadere 
della legislatura. Modificato, Scotti lo 
ripresenta il 23 gennaio '80 (n. 1296, 
il cosiddetto Scotti 2) e il ddl è ora al
l'e-;ame della Carnera. Il 22 gennaio 
'83 con l'accordo sul costo del lavoro 
si stabilisce che « il governo si mcon· 
trerà con le parti sociali per un esame 
dell'insieme delle misure di riforma pre
videnziale e pensionistica)> (punto 6) 
ma il 29 gennaio quando Scotti pre· 
senta il decreto n. 27 « Misure per il 
contenimento del costo del lavoro e per 
favorire l'occupazione », il ministro del 
te .oro Goria fa inserire un articolo, il 
decimo, che toglie 5 anni di prepen
sionamento alle impiegate coniugate ed 
esplode la polemica delle « pensioni 
baby» 

« Lo Scotti 2 - affermano gli esper
ti CGIL - aveva stravolto il primo 
progetto di riforma delle pensioni, frut
to di un accordo coi sindacati su una 
linea che noi riteniamo debba essere 
riconfermata nella sua interezza; il suc· 
cessivo esame delle commissioni lavoro 
e affari costituzionali lo ha notevol· 
mente riavvicinato al progetto prtmt· 
tivo anche se contiene ancora norme 
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negative e che comunque ,·anno modi
ficate». Si discute, tra l'altro, sul pri
mo articolo; lo Scotti l prevedeva l'uni
ficazione all'INPS di tutti i nuovi as
sunti e ammetteva un periodo transito
rio per gli altri ; lo ~otti 2 - dicono 
gli esperti della CISL - « struttura 
meglio l 'INPS ma è peggiorativo per 
il problema della riunificazione e le 
commissioni della Camera hanno risol
to salomonicamente accantonandolo». 
Perché nel frattempo era intervenuto 
un emendamento del ministro Di Giesi 
che sostanzialmente sosteneva il man
tenimento dei fondi in essere dci vari 
istituti previdenziali finché non aves
sero deciso di passare all'INPS. « La 
strada per la riunificazione non può che 
essere quella della omogeneizzazione 
delle norme tra i vari istituti», dichia
rano gli esperti della UIL; una riuni
ficazione nominalistica a nulla servi
rebbe se poi fossero mantenute in es
sere norme differenziate. Tanto che su 
questo argomento la posizione del sin
dacato sembra ora spaccata in due: da 

una parte CGIL e CISL favorevoli ad 
una « graduale riunificazione » e dal
l'altra la UIL che chiede la « omoge
neizzazione » e che le prime due con
federazioni definiscono « restaurazio
ne». 

Il 23 febbraio scorso Scotti ha con· 
vocato i sindacati annunciando la sua 
intenzione di rilanciare il discorso ge
nerale sulla riforma delle pensioni; il 
Parlamento sarà in grado di affrontare 
tale problema verso maggio: per quella 
data il ministro presenterà gli emenda
menti che scaturiranno dal confronto 
trilaterale collaudato con l'intesa sul 
costo del lavoro. Scotti ha però smen
tito che in sede politica sia già stato 
raggiunto un accordo sulle « pensioni 
baby». Per tutti questi problemi so
no stati costituiti tre gruppi di lavoro: 
uno per i costi e i finanziamenti della 
riforma, un secondo per la perequazio
ne normativa e l'ultimo per la riorga
nizzazione dell'INPS. 

Si è intanto sollevato il polverone 
sull'articolo 10 del decreto 27 che ri-

IMPORTO ANNUO CONTRIBUTI SOCIALI 
A CARICO DEI LAVORATORI (1·1·83) 

Categoria per pensione per liquidazlone per malattia Totale 

Industria e servizi 
Stato 
Enti locali 
Enti pubblici 

1.098.669 
776.496 130.000 
734.898 159.910 

1.098.669 

176.709 
159.459 
402.114 
268.905 

1.275.378 
1.065.955 
1.296.922 
1.367.574 

TRATTAMENTO ANNUO DI PENSIONE (al 1·1·83) 

lnps (1) 
Stato (2) 
Cpdel 

Fondi con 20 anni contr. 

6.146.300 
9.178.732 
9.723.732 

con 30 anni contr. 

9.219.600 
10.550.232 
10.186.232 

con 40 anni contr. 

12.292.800 
11.924.732 
12.298.732 

(1) Si suppone che la media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni risulti pari, con 
l'applicazione dei coefficienti di indicizzazione previsti dalla legge 297/82, alla retri
buzione percepita nel 1982. 

(2) importi comprensivi della pensione e della indennità integrativa speciale (80% fisso). 
N.B. i dipendenti degli enti pubblici non economici sono iscritti ai fini pensionistici 

all'lnps o alla Cpdel. In taluni casi, e limitatamente al personale assunto sino al marzo 
1975, esistono fondi Integrativi del trattamento lnps, finanziati dagli enti e dai lavoratori. 

Categurla 

Industria e servizi (1) 
Stato 
Enti locali e Usi (2) 
Enti pubblici 

INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE (1·1·83) 

con 20 anni lav. 

14.430.000 
8.666.666 
8.528.512 

10.833.333 

con 30 anni lav. 

21.455.000 
13.000.000 
12.792.768 
16.250.000 

( 1) Impiegati aventi diritto ai 30/ 30 della liquidazione. 
(2) Fino a 15 anni di lavoro non spetta la liquidazione. 

con 40 anni lav. 

28.280.000 
17.333.333 
17.057.024 
21.666.666 

Le tabelle sono una elaborazione Uil basata sull'ipotesi di un impiegato collocato 
a riposo il 1 • gennaio '83 con una retribuzione complessiva di 15 milioni e 806 mila 
lire, di cui 13 milioni e 866 mila per stipendi e scala mobìle e 1 milione e 500 mila per 
compensi accessori pensionabili ai fini lnps. 
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duce di 5 anni il prepensionamento per 
le impiegate statali (pare che ne11'82 
le domande per andare in pensione do
po 14 anni, 6 mesi e 1 giorno non sia
no state meno di 400 mila) e su que
sto punto non sono divisi solo i partiti 
e le confederazioni sindacali ma anche 
le varie categorie dei dipendenti pub
blici. Longo ha parlato di «attentato 
alle aspettative acquisite », la sociali
sta Marinucci ha chiesto che chi ha pre
sentato domanda di prepensionamen
to la possa ritirare, gli statali CISL a
vanzano la proposta di un periodo tran
sitorio di 10 anni, il sindacato accusa 
il governo di adottare « metodi inac
cettabili » poiché non è intervenuta al
cuna consultazione ed è stato adottato 
il sistema del decreto legge. 

« E' una pseudo moralizzazione -
afferma la UIL - perché non si affron
tano tutti gli anticipi delle pensioni e 
perché i privilegi restano, senza con
tare che vengono introdotte discrimi
nazioni alla rovescia per gli .scatti tri
mestrali ». 

« Ci stanno bene i primi due com
mi dell'articolo - si dice in CISL -
ma chiediamo la soppressione del terzo 
e dcl quarto perché non stanno né in 
cielo né in terra e il punto di contin
genza deve essere uguale per tutti i 
pensionati. Ci sta bene il quinto che 
sopprime i 5 anni di abbuono, purché 
a 60 anni tali pensionate possono gode
re di quello che spetta loro. Infine la 
CISL è favorevole al richiamo delle 
domande di prepensionamento di quel
le persone che si ritenessero lese con 
queste nuove misure». Le categorie? 
Non sono tutte d'accordo ma «è lo
gico, difendono i loro privilegi ». 

Analoga la posizione della CGIL do
ve ci si chiede quanto sia reale « la vo
lontà politica di rimuovere le gravi di
sparità di trattamento e le assurde dif
ferenziazioni esistenti». Si teme che col 
« pluralismo previdenziale » si conti
nui a difendere « la giungla previden
ziale » e siccome la giungla è causata 
daUa separatezza dei vari regimi pen
sionistici « è inconsistente la proposta 
che basti omogeneizzare i trattamenti 
e i contributi». 

Mentre si discute si arricchisce an
che il Guiness dei primati pensionistici 
che per il momento vede in testa una 
signora di Udine andata in pensione 
a 29 anni, seguita da una signora to· 
rinese a 30 e da una genovese a 33. 

• 
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L'ASTROLABIO DIBATTITO 

e li ~ctton.: Jd dncm,1, e tn genere 
di tutti i mezzi audiovisivi, si sta av
viando verso una profonda trasforma
zione che riguarda non solo i modi in 
cui il prodotto-imma?,ine viene consu
mato dal pubblico, ma anche le tecni
che stesse della produzione delle im
magini; si parla ormai insistentemente 
e da più parti di nuove tecnologie, di 
telematica, di serial televisivi, ecc .... In 
sintonia con questa rivoluzione delle 
immagm1, è in cantiere da tempo un 
mega-progetto di ristruuurazione di Ci
ntcittà che solo in questi ultimi tem
pi sta muovendo i suoi primi passi; in 
realtà i fatti che operativamente sono 
già andati in porto sono ancora pochi: 
si è provveduto alle nuove nomine del. 
l'Ente Gestione Cinema (Ente cinema, 
Cinecittà, htituto Luce), si deve regi
strare una certa ripresa nella produzio
ne di film dato che Cinecittà ha tutti 
i suoi teatri di posa occupati da varie 
troupe cinematografiche, sono stati de
finiti i nuovi statuti delle società del 
gruppo . Per il resto siamo ancora a 
livello di programmi anche se la ten
denza all'ottimismo fo ben sperare per 
il futuro più immediato, è in corso 
un approfondito dibattito sul progetto
Fichera che prevede un riassetto com
pleto della produzione e distribuzione 
in campo cinematografico sulla falsari
ga del modello americano, si parla di 
mettere in moto criteri moderni di im
prenditorialità, si auspica la creazione 
di una società mista Rai·Cinecittà-Gau
mont. 

Sulla carta le innovazioni sono molte 
e tutte degne di attenzione (creazione 
di un nuovo cincf onico, teatri attrez
zati per la lavorazione dcl « magneti
co » ovvero per le produzioni seriali 
televisive, istituzione di un nuovo cir
cuito pubblico da pane dell'Istituto Lu
ce con la collabornzionc degli Enti lo
cali, ecc .... ) ma è abbastanza chiaro 
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Muove finalmente 
i primi passi il progetto 
di ristrutturazione 
ed ammodernamento 
dell'Ente cinematografico 
di Stato. 

lntenista a 
ANTONIO MANCA 
a cura di Massimo Garritano 

IL RILANCIO 
DI MONDOCITTA' 

che un effettivo rinnuvamo.:nt<' Jci mc. 
todi di conduzione dell'intero settore 
passa attraverso un mutamento di men · 
talità, non si crea dall'oggi al domani 
un criterio di vera imprenditorialità 
quando quello che ci lasciamo alle spal
le è andato sempre in direzione oppo· 
sta, e soprattutto quando mancano i 
finanziamenti adeguati per dei progetti 
che siano di lungo respiro e non esauri· 
scono la loro operatività nel breve ar. 
co di tempo di una stagione più o me
no felice. 

Nell'attesa che i progetti vadano in 
purto e con il proposito di non lasciar. 
ci trasportare da facili entusiasmi, ab
biamo cercato di capire meglio i punti 
salienti del rilancio di Cinecittà attra· 
verso un colloquio con il suo neo-pre
sidente, il socialista Antonio Manca 

e Pa rl nlu11c10 dz C:mectttà Sl par
la di una sua trasformazione in « Te/e. 
città» con il trasferimento dei lavori 
1eletJ1sivi negli studi cinematografici. In 
realtà, la RAI non sembra molto di-
1ponibilt: a questa scelta. Quali sono i 
termini reali della questione e comun
que come dovrebbe attuarsi la simbio
ri Cinema-TV? 

Prima di rispondere direttamente al
la domanJa bisogna fare una premessa 
su quella che è la situazione generale 
nel settore degli audiovisivi. Prima di 
nttto c'è stato un ritardo culturale nel 
nostro P.aese perché si è stentato a 
capire il ·nesso profondo che esiste tra 
immagini prodotte con il sistema cine
matografico ed immagini prodotte e dif -
fuse con il sistema televisivo. Basti pen-
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sare agli USA che sono all'avanguardia 
in questo settore, le major companies 
e i teatri di posa sono stati rilanciati 
proprio quando nella composizione so
cietaria sono entrati i network i quali 
hanno realizzato un'integrazione di ca
rattere produttivo ma anche di carat
tere artistico, molti dei talenti più va
lidi del cinema americano nascono oggi 
da esperienze televisive. Il secondo pun
to da analizzare è il ritardo industriale, 
in Italia non abbiamo mai avuto una 
mentalità e delle strutture industriali, 
in molti casi c'è stato un cinema d'auto
re e in molti altri un cinema di sotto
prodotti e comunque un cinema che ha 
sempre trascurato la fascia media, per 
cui abbiamo avuto o gli avventurieri 
o i grandi artisti. Da tutto questo sor
ge la necessità di creare una struttura 
completamente nuova che superi la frat
tura tra cinema e TV e si esprima in 
termini di prodotti audiovisivi con la 
cui definizione si intende tutto, sia il 
film realizzato dal grande artista, sia 
il serial televisivo o il film scientifico 
o didattico. In questo discorso la RAI 
sconta un ritardo di mentalità che ci 
auguriamo possa superare in fretta. 

e Nello stesso tempo però si continua 
a parlare di crisi del cinema, dal con
suntivo AGIS dello scorso anno risul
ta una diminuzione di film prodolli, 
c'è stata la chiumra di alcune sale e 
l'asta della dilla Czmino. Perché la cri
si presenta questi aspelli co11traddit10-
ri, tra sintomz dz ripresa e decisioni di 
smantellamento? 

Io non credo che l'asta Cimino sia 
da inserire come atto della crisi del ci
nema, Cimino è in fondo un privato 
che ha fatto la scelta di vendere e del 
resto a Cinecittà è stato già sostituito 
da un'altra ditta, la Dedalo. Io direi 
invece che la crisi del cinema si è sta
bilizzata, quello che stiamo vivendo è 
in realtà un processo di aggiustamen
to fisiologico a quelli che erano gli 
standard europei, le sale hanno sublto 
un processo di selezione, i circuiti si 
sono andati specializzando. La crisi 
produttiva sta lentamente rimontando 
perché la produzione e gli investimenti 
del 1982 supereranno sicuramente quel
li dell'81, ancora però non siamo entra
ti nel settore decisivo delle produzioni 
seriali che rappresentano il vero futu
ro, in questo senso mi trovo pienamen
te d'accordo con il progetto-Fichera. 
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e La crztzca o comunque Le perples
sità che talum dunostrano verso la rro
duzione seriale sottolineano la baHa 
qualità di certi prodotti, si pensa mbi
to agli sceneggiati tipo Dallas. Come 
rispondi a queste critiche? 

Rispondo che è una grossa sciocchc:z
za, per produrre in serie occorrono due 
cose fondamentali: una struttura indu
striale e una enorme professionalità, e
sattamente l'opposto del prodotto di 
serie B o dell'effimero. Non credo poi 
che il nostro obiettivo sia quello di pro
durre Dallas, noi non vogliamo imitare 
nessuno, vogliamo trovarci una nostra 
specificità partendo dalla nostra cultu
ra, per esempio la prima serie che io 
posso immaginare è quella sull'arte ita
liana che sarebbe una serie infinita per
ché infinito è il patrimonio artistico 
nazionale. 

e Si sta parlando da tempo di un ac
cordo tra Cinecittà, Gaumont e RAI 
per costituire una sorta di mega-prn
duzione dell'audiovisivo, capace di es
sere competitiva sul mercato intema
zionale Sembra però che anche qui ci 
siano dei problemi per un possibile ac
cordo, si tratta del fatto che la Gau
mont sta assumendo sempre più le ra
ratteristiche di una vera e propria mul
tinazionale? 

La Gaumont è una multinazionale da 
sempre, noi pensiamo ad una società 
mista in cui ci sia una prevalenza mag
gioritaria del capitale pubblico ma in 
cui siano possibili anche presenze pri
vate, non ci si deve certo solo fcrm.1rc 
alla Gaumont ma nel contempo non si 
può escluderla. 

e L'Istituto Luce, altra branca del 
Gruppo Cinematografico Pubblico, ha 
attuato recentemente l'assorbimento dcl 
liquidato ltalnoleggio. Sarà rispettata 
la vecchia funzione dell'ltalnoleJ',gio co
me distributrice di film di qualità, op
pure ci sono altri progetti intorno al-
1' Istituto Luce? 

Ci sono nuovi progetti che prevedo
no uno strettissimo collegamento con 
Enti locali e Regioni, soprattutto nel 
settore dell'esercizio. Il Luce, inoltre, 
potrà acquistare e produrre, acqui~tare 
prodotti finiti con particolari requisiti 
e produrre film italiani che richiedano 
investimenti ridotti. 

• 
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3.! 

Una regione 
da non dimenticare 
a cura di Clara Romanò 
e Bijan Zarmandili 

Questa l'Ofta Carol W ojtyla ha visitato in appena 

otto giorni m una rerie di soste brevissime e, come 

si è detto da più parti, pericolose, otto nazioni: 

Costarica, ti Nicaragua dei Sandinisti, Honduras, Panama, 

Guatemala, Beltze e Haiti, oaesi politicamente e, . . 
dal punto dr 1.:ista religioso, difficili, complessi 

e contraddi1tor1. Do1:11nque il Papa «slavo » ha celebrato 

il suo rrto d'mcontro con le masse dei campesinos, 

degli operai, ma anche con le borghesie compra4oras, 

con i mrlrtarr puschisti, che ancora in molti paesi 

di questa regione detengono il potere con l'esercizio della 

violenza e co11 il ricatto della guerra etvile. 

Elementi mdrspensabtli e obbligatorr da tener presenti, 

anche nel caso di un approccio sommario ai problemi 

dell'America centrale, sono la politica de/l'ammimstrazione 

Reaf!.an e f!.lt oh1e1t111i strategici che il Nordamerica 

H pone nei con/ro11t1 di quell'area. 

Il via?,f!.io di Giovamu Paolo II è stato preceduto 

da un altro avvenimento dt notevole importanza. 

la sentenza del Tribunale dei popoli a Madrid, nel mese 

dr gennaro, sul caso del Guatemala e l'impegno preso per 

portare la situa:r.ione ?,llatemalteca alla sede ginevrina 

dell'ONU. Dunque un Centroamerica da non 

drmentrcare: per 1 gravi conflitti di classe che divampano 

un po' dovunque,· per le sue guerre civi!i; 

per le mrnacce mrlitarr deg/z Stati Uniti; per la miseria 

e ti ,v,rado msopportabile dr sfruttamento materiale, 

morale t' culturale che mcombono su quelle terre. 

Questo St'rt'IZ.tO riporta, sulla scia degli ultimi 

avi•enimet111, testimomanze, stralri dz documenti e 

art1col1 dr coloro che da vtcmo sr sono occupati 

der mo!tcplrci problemi dell'America centrale 
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LA QQ_ESTIONE GUATEMALA 

e La decima sessione del Tribun.1le 
Permanente dei Popoli , che ::.1 e tenu
ta a Madrid dal 27 al 31 gennaio 1983, 
si è presentata con aspetti di continui
tà con i suoi precedenti storico-giuridi
ci, e con aspetti di novità proposti da
gli avvenimenti presi in esame. Que
sti due versanti, della continuità e del
la novità, si riflettono ampiamente nel
la sentenza che scandisce proposizioni 
aperte a sviluppi ulteriori . 

La novità, come sempre. viene dal 
movimento della storia. La questione 
indigena è stata un elemento di diffe. 
renziazione dalle altre sessioni e si è 
subito imposta, persino fisicamente, co· 
me interrogativo di fondo. La quantità 
e la specificità delle testimonianze han· 
no avuto un peso decisivo nella fatico
sa elaborazione della sentenza, che ha 
dovuto affrontare il problema delle cul
ture «diverse ». La quantità e l'atroci
tà delle testimonianze hanno imposto 
al Tribunale dei temi che richiedono un 
approccio interdisciplinare: il diritto e 
la storia hanno avuto bisogno del soc
corso dell'antropologia . In Guatemala 
quattro secoli fa cominciò la distruzio
ne delJa cultura e della civiltà indigena 
da parte dell'uomo bianco. Oggi il tes
suto della resistenza guatemalteca è 
formato in proporzioni imponenti dal
le popolazioni indigene, eredi tenaci di 
questa cultura e di questa civiltà. 

La resistenza fa sue le rivendicationi 
dell'identità indigena, che sfugge in que
sto modo all'alternativa che la civiltà 
industriale gli ha imposto: o integrar· 
si o sparire. La sentenza indica la via 
della valorizzazione della diversità co
me fattore di arricchimento e di ere· 
scita dell'umanità. Nel far questo rico
nosce alla resistenza guatemalteca ca
pacità dimostrativa per gli uomini del 
« primo mondo » dove ogni giorno si 
distruggono irrecuperabili ricchezze 
umane perché si esorcizza la diversit:ì 
e si procede inesorabilmente alla omo
geneizzazione delle culture. 

La conlinuità è il filo rosso che par
te formalmente dalla Dichiarazione di 
Algeri sui diritti dei popoli, si svolge 
attraverso ogni sessione del Tribunale e 
va ohre. La Dichiarazione di Algeri è 
stnra appena un inizio perché il dirit
to dei popoli emerge lentamente dal 
C<'ntinuo confronto tra il sistema giu
ridico e la storia, e ogni sentenza si· 
gnifica un apporto nuovo al processo 
di scoperta e identificazione dei popoli 
come soggetti di diritto. In questo il 
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QUATTRO 
SECOLI DI 

REPRESSIONE 
Riflessioni sulla 

sentenza di Madrid 
pronunciata dal 

Tribunale Permanente 
dei Popoli 

di Linda Bimbi 

Tribunale Permanente dei Popoli si di
~tingue dagli altri Tribunali di opinio· 
ne, magari più noti: come gli altri si 
rivolge all'opinione pubblica e riempie 
vuoti istituzionali, ma in più degli al· 
tri è impegnato a enucleare, suggerire, 
elaborare, definire nuovi elementi nel 
sistema giuridico che regola i rapporti 
internazionali: tiene conto cioè dci cam 
hiamenti accelerati che sono in corso 
m Ila storia contemporanea e dei nuovi 
;;<'ggctti attivi che sono emersi. Si trat 
t1 di un suggerire e di un elaborare 
che hanno un carattere permanente pcr
,hé si confrontano e si riproducono 
ndl'inesauribile fecondità dei fatti. Le· 
lio Basso creò il Tribunale Permani:n· 
te dei Popoli con questo spirito di at
tenzione alla realtà, al nuovo che na· 
sce, e di apertura verso la storia a ve· 
nire, senza preclusioni o assensi dog
matici. E' rimasto uno strumento di 
intervento politico squisitamente libe
ro destinato a non ripetersi in nessu
na formulazione, semmai ad esaurirsi 
dopo aver prodotto altri nuovi stru
menti <li intervento nella stessa dire· 
zione. 

L'demento di questa continuità che 
:.i rileva nella sentenza di Madrid è 
particolarmente esplicitato nella quinta 

parte della sentenza che ha per litulo 
« Diritto dei popoli, lotte di liberazio
ne, pace » . In questa parte, dall'esa
me rigoroso dei fatti si deduce una 
traccia <li filosofia politica. 

Il conflitto in Guatemala ha le ca
ratteristiche delle «guerre locali», oggi 
tristemente diffuse e legate alla siste· 
matica negazione del diritto dei popo
li a costruirsi la propria storia. Quan · 
do la guerra è condotta per negare a 
un popolo il diritto ad autodetermi
narsi, la logica di questo obiettivo por· 
la alla distruzione stessa del popolo e 
il conflitto diviene gut!rra criminale e 
sono violate le convenzioni di Ginevra 
,. le norme dcl diritto di guerra. La co
munità internazionale non può ammet· 
tcrc che l'avvt!rsario di una delle parti 
in conflitto sia un popolo intero, e 
non può restare indifferente difronte 
all'obiettivo di privare questo popolo 
dcl suo diritto ad autodeterminarsi. Ma 
il sistema attuale di rapporti interna· 
zionali è segnato dalla contraddizione. 
Da una parte, anche attraverso la rego
lamentazione del diritto di guerra, si 
esige il rispetto degli uomini e dei po
poli <.' si auspica che i rapporti tra lo
ro siano regolati in maniera pacifica; 
dall'altr ii le strutture attraverso cui que· 
sti principi passano sono dominate da
gli Stati e dagli interessi che questi rap
presentano. Gli uomini e i popoli, che 
sono elementi costitutivi della comu
nità internazionale, non hanno in que· 
sta sfera né forze né strumenti per far 
valere i loro diritti. Il Tribunale Per
manente dci Popoli denuncia questa 
~ontraddizione e indica all'interno del
la situazione in esame le piste che ac
cennano a un superamento e che de
vono essere percorse e valorizzate. 

Il messaggio conclusivo della senten
za è di pace. Alla fine delle settanta pa· 
gine, dt cui cinquanta dedicate al giu· 
dizio sulle atrocità commesse dai go
verni che si sono succeduti in Guatema. 
la dal 1954 ad oggi, con la complicità 
fondamentale dei governi americani, c'è 
una esplicita lettura in positivo dei 
fatti. La qualità della resistenza del po
polo guatemalteco è tale che « arric· 
chisce il patrimonio delJ'umanità con 
elementi importanti per la difesa del
la dignità dell'uomo»; è quindi un 
\'irgulto di pace, perché affonda le ra· 
dici nel terreno troppo poco esplora· 
to delle aspirazioni vere di un gruppo 
umano. 
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MESSAGGIO A WOJTILA 
AI termine del Javori del Tribunale, i partecipanti alla 

riunione hanno inviato a Giovanni Paolo Secondo, in par
tenza per un viaggio in otto paesi centroamericani, tra 
cui il Guatemala, una lettera in cui deouoclaoo le atro
cità e l massacri perpetrati dalle dittature susseguitesi al 
potere a Città del Guatemala dal 1954 ad oggi, non escluso 
quello del gen. Efraln Rlos Montt, ultimo ln ordine di 
tempo. 

In Guatemala - prosegue la lettera - sono state 
sterminate intere popolazioni; donne, vecchi, bambini sono 
stati sottoposti a indicibili torture •. 

Moltissimi di loro erano cristiani, molti erano vincolati 
ad attività della Chiesa. 

• Di fronte all'atrocltà fatta sistema di governo, ali' 
uccisione di centinaia di sacerdoti e catechisti, all'utilizza· 
zione di argomenti religiosi per legittimare il potere 
politico, chiediamo - conclude il messaggio - che 11 Pa
store universale della chiesa cattolica non si limiti a con
dannare la violenza ma abbia la lucidità e il valore pro
fetico di denunciare le cause dello sfruttamento e della 
morte•. 

" Santità - si legge nella lettera, firmata tra gli altri 
dagli Italiani Giulio Girardi e Salvatore Senese e dal pre
mio Nobel per la Pace Alfonso Perez Esqulvel - una vio
lenza atroce e disumana si esercita contro le comunità 
contadine indigene del Guatemala ... che, organizzate con 
spirito di solidarietà e spesso sotto la guida di catechisti, 
devono affrontare da un lato un'esrema povertà, dall'altro 
le aggressioni di cui vengono fatte oggetto • da parte 
delle forze governative. 

C'è da augurarsi che, per quanto " distratto • dalle fe
stose accoglienze di massa e dagli incontri con i vertici 
del potere e con alcuni settori della Chiesa centroameri
cana, il Papa non manchi di ascoltare questo appello. 

Intervista a Giancarla Codrignani 

34 

Resistenza contro il genocidio 
e Qual ,~ stato, a tuo pan·re, rl pnnczpale risultato di questa sesszone del Tribunafo? 

A mio parere è il tatto che la « questione Guatemala » sia emersa come questione del diritto del popolo guatemalteco all'autodeterminazione non contro un occupante straniero ma contro il suo proprio governo. E' apparso chiaramente, dai lavori del tribunale, che il Guatemala è un paese in cui è stata differita la rivoluzione borghese del secolo scorso e che, grazie all'aiuto degli Stati Uniti e delle compagnie multinazionali, l'oligarchia è riuscita ad e\: itare qualsiasi prCct5SO d1 trasformazione teso a conseguire la 
democrazia formale e l'autonomia economica dcl paese. 

e Che cosa dzce la sentenza, della lotta armata condotta contro il revme mrlztare del gen. E/rain Rios Monti? 

Valendosi di documenti di diritto internazionale e sulla base del pream
bolo della Dichiarazione universale dei dirim dell'uomo i giudici hanno definito un « atto di legittima dife:;a » la lotta armata condotta per la soprav· vivenza e la difesa della dignità di tutto un popolo. La dittatura di Rios 
Mcntt, così come quella precedente di Lucas Garcia, è stata giudicata respon· sabile di un vero e proprio genocidio. 

e Qual è il ruolo degli « indios » nella lotta contro tl regime? 

Gli « ind1os » rappresentano la base popolare del paese e costituiscono circa il 60% della popolazione. Fino a pochi anni fa non avevano contatti con le organizzazioni della resistenza, come non avevano alcun rapporto 
« reale » con quelli che erano pur sempre i discendenti dci « conquistadores » che avevano vinto i loro padri, i « maya». 

Oggi l'efferatezza della persecuzione, la distruzione dci loro villaggi e della loro cultura, la violazione di tutti i loro diritti civili ed umani hanno 
prodotto l'incorporazione degli « indios ,. alla lotta, divenuta così « unitaria • nel senso più ampio: uomini e donne, « indios » e bianchi, « campesinos », 
intellettuali, operai . 

C. R. 
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Un vulcano 
nel cortile 
di Reagan 
di Miguel Angel Garcia 

e Que:;to Centroamerica sconvolto dalla guerra e dalle 
sofferenze è come un grande affresco; l'attenzione si per
de nei dettagli, non è facile cogliere l'insieme. E' costitui
to da cinque paesi, diversi ma complementari, fino al 
punto di essere usciti dal regime coloniale come un'unica 
nazione. E' diviso da una guerra civile implacabile tra po
veri e ricchi, che è anche lotta nazionale, ultimo episodio 
di una indipendenza sempre frustrata; ma la guerra civile 
rimuove tanti coperchi: razzismo del meticcio urbano con
tro l'indio, ad esempio, consapevolezza culturale del maya 
in Guatemala, o del mizchito nel litorale del Nicaragua 
sul mare dei Caraibi. La guerra civile, però, è anche una 
« guerra locale », al modo del Medio Oriente, con com
plessi incroci tra guerre interne ed internazionali, e in
terventi esterni. Interventi esterni che, finora, hanno un 
nome: quello degli Stati Uniti di Reagan. La superpotenza 
che, quasi un secolo fa, rivendicò un suo ruolo di « pro
tettore » della Zona del Canale - e della metà dell'arco 
delle Antille - come garanzia delle comunicazioni intero
ceaniche. E che con frequenti interventi armati dei « ma
rines », interferenze e pressioni di ogni tipo, è riuscita 
a mantenere la regione frammentata, «balcanizzata» (o 
meglio « mediorientalizzata », per prendere riferimenti più 
moderni) e quindi povera, e retta da dittature conserva
trici che hanno impedito l'evoluzione sociale e politica. 

Il PIL dei cinque paesi dell'ex nazione centroameri
cana, dopo 80 anni di « patema » attenzione nordame
ricana, considerato come insieme, raggiunge appena un 
settimo del P IL del Messico, il più fortunato vicino. La 

proporzione è quasi identica a quella che esiste tni il 
PIL italiano e quello dei tre paesi del Mahgreb norda
fricano. Non è tanto sorprendente che gli Stati Uniti sco· 
prano oggi che, in quello che consideravano il loro « cor
tile di casa » sia spuntaco un vulcano. 

I I Centroamerica fa parte della regione dei Caraibi, 
insieme con le Antille. Nelle Antille, non meno sconvolte, 
frammentate e pauperizzate dal colonialismo, c'è Cuba, 
un paese alleato del Patto di Varsavia. La «guerra lo
cale» nella sfera domestica degli Stati Uniti ha ancora 
un altro volto, quindi; quello delle aree di scontro poten
ziale tra le superpotenze, i « punti caldi » dove si rischia 
la pace mondiale, dove ci aspettano in agguato le Sara· 
jevo del mondo di oggi. E questo è tutto; c'è anche la 
Comunità europea, attraverso la presenza politica e mi
litare dell'Inghilterra e la Francia, che il precedente delle 
Palklands (e le Antille non sono mica scogli aridi e spo· 
polati) fa particolarmente minacciosa. 

Una rivoluzione, una guerra civile in questa regione 
assomiglia ad una danza su un campo minato. Il governo 
di Reagan, nonostante ciò, si è mosso con un'irresponsa
bilità incredibile. Pur di non perdere la propria (e ormai 
condannata) influenza, ha appoggiato dittature di pazzi 
sanguinari, come in Guatemala ed El Salvador, giocato 
alla guerra internazionale, come tra Honduras e Nicara· 
gua, «destabilizzato» quadri politici, come nel Costa Ri
ca e Panama. In questo contesto deve vedersi l'ormai 
aperto deterioramento dei diritti umani nel Centroame
rica, l'ondata di massacri, crimini spaventosi, rappresaglie 
di massa, piani di genocidio di indigeni, sradicamenti di 
popolazioni, rifugiati. L'opinione pubblica democratica de
ve mobilitarsi, non solo perché questi crimini offendono 
la coscienza dell'umanità, ma anche perché si inseriscono 
in una strategia avventuristica, che può portare il mondo 
alla catastrofe. Le giuste rivendicazioni sociali e nazionali 
delle masse del Centroamerica devono essere risolte con 
la trattativa politica, prima che sia troppo tardi. non 
solo per le popolazioni locali, ma anche per l'Europa e 
per il mondo. 

Il Papa in Centroamerica 

Drammatica testimonianza di liberazione 
e Il 17' viaggio del papa fuorz d'Italia, 
certamente il più difficile e il più si
gnificativo, ripropone l'interrogativo 
del senso di un apostolato che assume 
la presenza pastorale itinerante, diffu
sa su tutto il pianeta, come dimensio 
ne di fondo del proprio governo. 

Guardando allo « stile» dei suoi 
viaggi, vediamo che papa W ojtyla mo
stra di aver assunto l'abito comporta
mentale del leader planetario, in tutto 
conforme a quella «spettacolarità» che 
è il modulo portante dell'età della vi
deo-comumcaz1one Una spettacolarità 
che declina, poi, in tutti i modi possi-
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di Raffaele Luise 
bili l'ansia dt abbracciare i popoli, ben 
al di là del cattolicesimo ed oltre le 
religioni, per salvare il mondo intero. 
E', in fondo, la visione medievale del 
cristianesimo, che si colora in Giovan
ni Paolo Il dei colori cupi dell' apocalit
tica di fine millennio. 

Ma se la sua ecclesiologia è precon
ciliare, addirittura più arretrata di quel
la di Pio Xli, le visite pastorali mo
strano un W ojtyla strenuamente impe
gnato m un dialogo continuo con il 
mondo, molto avanzato (anche più di 
Giovanni XXI Il) soprattutto sul tema 
della difesa dei dir1tt1 umani e della 

pace. I suor v1uu,1. dz frontiera sul pia
no politico-miss1onario e nel contempo 
arretrati a livello religioso-pastorale, ci 
dicono, insomma, che quello di Giovan
ni Paolo I I è un pontificato schizofre
nico. Si prendano ad esempio i suoi 
viaggi in Africa (il primo soprattutto) 
e quelli in America, del Nord e del 
Sud Li unisce la stessa contraddizio
te. Da una parte l'invito rivolto con 
passione agli africani di riscattarsi dal 
neocolonialismo culturale ed economi
co e l'esaltazione del protagonismo del
l'Africa, dall'altro la riduzione dell'nf ri· 
canizzazione della chiesa all'inSt'rt"l«ll--35 
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americana. 
Una contraddizione questa dei viag

gi compiuti dal papa lungo l'asse nord
sud, tanto più grave in quanto essi han
no sempre evidenziato una sua parti
colare attenzione agli emarginati e la 
sua predilezione di una chiesa dei po
veri. Diverse ma complementari sono 
le « dissociazioni » di questo pontifi
cato che emergono lungo l'altro asse 
dei viaggi papali, quello est-ovest. 

sto quello di umanizzare gli « opposti 
estremismi» USA-URSS, mediante la 
pressione costante di una chiesa che 
si batte per il rispetto degli uomini, 
contro l'aberrazione del comunismo 
ateo e il deserto morale del consumismo. 
Mali sui quali grava, tuttavia, quello 
che Woìtyla ritiene il pericolo peggio
re: la secolarizzazione. Ricadendo, in 
questo modo, di nuovo nei limiti angu
sti di una visione pre-moderna dell'uo
mo e della società. 

Ora, se quanto detto a proposito dei 
precedenti viaggi papali risponde a ve
rità, occorre aggiungere che la visita di 
otto giorni negli otto Paesi dell'America 
Centrale, è destinata ad approfondirne 
e ad aggravarne le contraddizioni. E non 
tanto perché il tempo a disposizione 
è ridotto a un puro momento simbo
lico, o perché esiste il rischio che il 
papa venga strumentalizzato dai vari 
regimi, e nemmeno in ragione dell'at-

tacco conservatore sferrato in quella 
tormentata regione alla chiesa cattoli
ca da parte delle sette evangeliche nord
americane Fatto salvo, infatti, il .eene
roso coraggio personale del papa (nel 
quale riemerge più evidente la sottile 
tensione apocalitt:ca, poco indagata dai 
mass-media), il viaggio nell'inferno del 
Centro America, esalta fino al limite la 
schizofrenia drammatica di questo pon
tificato. Nel Centro America, e in parti 
colare in Nicaragua, Guatemala e Sal
vador, si gioca infatti la credibilità e 
il destino stesso del cristianesimo. Un 
cristianesimo che vive in quelle regioni 
la sua testimonianza più avanzata e che, 
sullo sfondo della crisi religiosa del 
mondo occidentale, si pone come possi
bilità di rivitalizzazione e di riscatto 
dello stesso messaP,gio evangelico; co
me fermento storico-politico di libera
zione e di progresso umano. 

R. L. 

Aq~uoli~llod~roppMtiWoµ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
la, consapevole del valore destabilizzan-
te di un papa slavo (è così che eP,li si 
definisce infatti), non previsto da Yalta, 
sz è sempre mostrato particolarmente 
prudente. Ma con lui l'asse della rhie
sa si è spostato decisamente ad orien
te. Il Concilio, con le sue profonde an
sie di rilettura e di ricontestualizzazione 
del V angelo nella realtà industriale mo
derna, e di incontro ecumenico con l' 
evangelismo, sembra definitivamente 
tramontato. Ed è qui che va inserita la 
sua devozione mariana la quale, lungi 
dall'essere un puro fatto pietistico, st 
pone ad est come un potente fattore le
gante a livello religioso e sociale. 

Il disegno di W o;tyla sembra, dun
que, essere quello di unificare il mon
do ortodosso e di legarlo alla chiesa di 
Roma in un'asse potente che darebbe 
alla Santa Sede una forza politica tale 
da incidere profondamente e condi
zionare Mosca. Estendendo, cioè, alt' 
est europeo, e potenziando, il modello 
polacco. E' questo il senso dei suoi 
viaggi in Polonia e in Turchia, ad erem
pio. dove, ad Istanbul riuscì nella dif 
ficile impresa di ,.iuni/icare per la pri 
ma volta i patriarcati ortodossi, com
preso quello di Mosca. 

Sbaglierebbe, però, chi volesse ve
dere nell'zndubbzo anticomunismo di 
Giovanni Paolo II la volontà di desta
btl1zzare z regimi socialisti. (Si ricordi, 
a questo proposito, tra ;.lz altri segna
li, l'elo;.io dell'Armata Rossa fatto ad 
Amchwztz). li suo obiettivo è piutto-
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UNA INIZIA TIVA DELLA SINISTRA INDIPENDENTE 

Al Nicaragua il Nobel per la pace 
Secondo il regolamento del Pre

mio Nobel per la pace, membri del 
Parlamento italiano, per iniziativa 
della Sinistra Indipendente, e sulla 
base di oltre 50.000 firme raccolte 
in vari paesi, hanno inoltrato al Co
mitato di Oslo la proposta di asse
gnare il Premio 1983 al popolo del 
Nicaragua. 

Le motivazioni sono espresse nel 
testo allegato. 

Tra le molte testimonianze a fa
vore della rivoluzione sandinista ri
cordiamo quelle di Garcia Marquez, 
premio Nobel 1983 per la lettera
tura, che ha sottolineato il rischio 
di « una provocazione simile a quel
la del Golfo del Tonchino che servì 
di pretesto per l'intervento in Viet
nam » ( « Con i marines alle porte 
il Nicaragua ha ragione quando gri
da al lupo»), e di Gunther Grass, 
che ha messo in rilievo le a/f inità 
fra Solidarnosc e i Sandinisti ( « L' 
America centrale dipende dagli USA 
nella stessa misura in cui la Polo
nia dipende dall'URSS»; «soltanto 
in Nicaragua ho capito, con un sen
so di vergogna, di chi, in quanto 
tedesco, sono alleato » ). 

La Sinistra Indipendente 

I sottoscritti, membri del Senato 
e de1la Camera dci Deputati della 
Repubblica italiana, propongono 
che il Premio Nobel per la Pace 
1983 sia attribuito al 

POPOLO DEL NICARAGUA 

La inconsueta proposta - un 
popolo intero, non una persona 
né un organismo - ha avuto l'ade
sione di oltre 50.000 uomini e don
no di ogni ceto in tutte le città e 
piccoli paesi dell'Italia, le cui firme 
noi abbiamo l'onore di presentare 
a codesto Comitato per il Premio 
Nobel per la Pace. Ecco il testo 
della petizione popolare che ripor
tiamo di seguito: 

« Il Nicaragua è una piccola na
zione (2,5 milioni di abitanti) che 
sta portando avanti una grande ri
voluzione pacifica. Subito dopo la 
vittoria sulla dittatura (19 luglio 
1979) ha abolito la pena di morte, 
l'ergastolo e i tribunali speciali. Ora 
sta investendo tutte le sue risorse 
economiche e morali in una vasta 
campagna di alfabetizzazione delle 
masse per la salute, il lavoro e la 
casa per tutti. 

Perché questa singolare e meravi
gliosa esperienza di pace e di de-
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mocrazia non sia soffocata dalle po 
cenze di guerra e di morte che la 
minacciano, ti chiediamo di firmare 
questa petizione che propone di as· 
segnare il Premio Nobel per la Pace 
al popolo del Nicaragua». 

Tanti uomini e donne, in Italia 
e all'estero, compresi noi sottoscrit· 
ti, sono stati spinti a chiedere l'as· 
segnazione del Premio \fobel a un 
popolo e non a una persona né n un 
organismo da due motivi essenziali: 

il carattere pacifico e collettivo 
della rivoluzione che, una volta ab
battuta la dittatura, il popolo dcl 
Nicaragua sta attuando, e che rap
pre:.enta un segno di speranza e un 
punto di riferimento per tutti i po 
poli oppressi dell'America Latina; 

la minaccia incombente su tutto 
il popolo del Nicaragua a causa dell' 
opposizione di forze potentissime 
che non desiderano popoli veramen
te liberi di disporre delle proprie ri· 
;orse materiali e morali, e non esi
tano, per que:.to, a scatenare violen· 
ze e guerre. 

Riten.amo importante sottolinea· 
re che - come codesto Comitato 
per il Premio Nobel potrà constata· 
re - le firme sono state raccolte 
non solo in Italia, ma anche in Fran· 
eia, Spa~na, Austria, Germania, In
ghiltt.:rr , Messico, Bras'le, Bolivia. 
Argentina, Canada e USA 

Pensiamo che l'assegnazione del 
Premio Nobel per la Pace 1983 al 
popolo del Nicaragua significhi un 
importante riconoscimento e uno 
stimolo a proseguire nella trasfor
mazione pacifica e democratica del
la vita di questo popolo che dal 19 
luglio 1979 ha preso in mano il 
proprio destino. 

Firmano questa proposta i seguen· 
ti Senatori e Deputati della Repub· 
bltca 1 taliana 

Sen. Mario Gozzini, Sen. Tullio 
Vinay, Sen. Angelo Romanò, Sen. 
Claudio Napoleoni, Sen. Raniero La 
Valle, Sen. Elia Lazzari, Sen Paolo 
Brezzi, Sen Giuseppe Branca, On. 
Eliseo Milam, On Giuseppe Man· 
/redi, On Giancarla Codri?,nam, 011. 
Carlo Galante Garrone, On. Carlo 
Rame/la, On. Pio Balde!li, On. Ma· 
r1a Luisa Galli, On. Aldo Rizzo, On. 
Pierluigi Onorato, On. Mario Cata· 
!ano, On. Stefano Rodotà, On. Fran· 
co Bassanmi. 
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lntenista a GUILLERMO UNGO 

SALVADOR/Il volo del Papa 
e lo sbarco dei marines 

e Nel co;so del suo vwu.w 111 Amerzca Centrale, Papa Giovanni Paolo Se 
condo si troverà inevitabilmente di fronte a questa alternativa: o dare un 
carattere eminentemente pastorale alla visrta - evitando quindi di prendere 
direttamente posizione sui gravi problemi che trava?,liano la regione, quali le 
violazioni dei diritti umani, la guerrie..lia, la povertà delle grandi masse dr 
fronte alla ricchezza di pochi, la guerra etvile - o presentarsi come un capo 
di Stato, rischiando così, con colloqui 11/ficia/1 con glt altri capi di Stato, 
di legittimare regimi al limite della dittatura (Guatemala, El Salvador, 
Honduras). 

Ne parliamo con G11illermo Ungo, presidente del Frente Democratico 
Revofocionario, una coalizione di diversi gruppi di opposizione ali' attuale 
governo del Salvador, che com prende tra gli altrr anche i guerriglieri del 
Fronte Farabundo Martì di Liberazione Nazionale. Ungo, segretario del 
Partito socialdemocratico salvadoregno, ha compiuto recentemente una vi· 
sita a Roma, durante la quale ha avuto anche un mcontro privato con il pre 
sidente Sandro Perlini. 

« La visita del Papa in America Centrale è un fatto molto positivo 
- dice Ugo - che può portare molto bene specialmente al Salvador.• Noi 
speriamo che Giovanni Paolo Secondo si pronunci, in una situazione con· 
creta e in forma concreta, a favore della pace per mezzo del dialogo e del 
negoziato. Il suo viaggio - aggiunge - presenta certamente dei problemi, 
perché si tratta di un'arca tormentata e piena di conflitti, ricca di valori 
e di controvalori, con un quadro fortemente politicizzato, al quale il Pap<l 
non può rimanere estraneo. 

« Anche se esistono differenze specifiche tra i vari paesi - il Papa 
visiterà tra gli altri anche il Nicaragua - Giovanni Paolo Secondo è prima 
di tutto un "emissario dt pace" Spero che il Pontefice renda il dovuto 
omaggio al grande martire della Chiesa latinoamericana, mons. Arnulfo 
Oscar Romero vescovo del Salvador (assassinato dall'estrema destra nel marzo 
del 1980 mentre celebrava la Messa). 

« Speriamo inoltre che il Papa si identifichi con le migliaia di profughi 
che ci sono nel nostro paese. Alcuni di loro vivono nell'arcivescovado di San 
Salvador. Incontrandoli il Papa potrà rendersi conto di qual è la vera si
tuazione del nostro paese. La Chiesa popolo di Dio, i fedeli, sono la princi
pale vittima e il principale protagonista della lotta, sono i nostri contadini 
che stanno esercitando il diritto a liberarsi dell'oppressione e della repres· 
sione ». 

Per quel che riguarda la situazione interna del Salvador - ag· 
giunge Ungo - « si è invertita la tendenza anteriore, caratterizzata dalla con
tinua azione militare dell'esercito e dalla discontinuità dell'azione della guer
riglia. Oggi il governo agisce più per reazione che per iniziativa propria, 
mentre la guerriglia ha raggiunto un buon grado dt iniziativa e di capa
cità difensiva. Questo ha i suoi riflessi sulla politica dcl regime. C'è un vivace 
dibattito tra i settori moderati favorevoli al dialogo con l'opposizione e quel
li contrari a qualsiasi negoziato con essa. 

«El Salvador è oggi un protettorato statunitense. C'è tra i dirigenti 
americani chi segue una linea più dura, come la signora Jeane Kirkpatrick 
(ambasciatore Usa all'Onu) e c'è chi, come Thomas Enders, sottosegretario 
di Stato per gli affari latinoamericani, è disposto ad accettare un negoziato 
con la sinistra, sempre che prima si rafforzi con aiuti e finanziamenti il go
verno del presidente Alvaro Magaiia. Anche que:.to è immorale, significa gio
care con i nostri morti Si vogliono mettere i negoziati al servizio dclb 
gm.rra. La nostra posizione e esattamente contraria ,.. 

C. R. 
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La lunga 
• marcia 

dei comunisti 
italiani 
Una documentata 
ricostruzione 
degli ultimi 
venti anni 
di Carlo Vallauri 

Luigi 
Longo 

e La pubblicistica comunista si è a~
ricchita negli ultimi anni di una sene 
di testimonianze riguardanti sia il pe
ricolo dell'esilio nell'Unione Sovietica 
sia l'azione politica svolta in Italia dal 
• 4 5 in poi. Ne escono aspetti singolari 
della \'ita quotidiana, dei rapporti al
l'interno del PCI e tra esponenti del 
PCI e •del PCUS, delle reazioni indi
viduali dei comunisti italiani di fronte 
ad alcuni eventi, aspetti che pongono 
in una luce diversa da quella conven
zionalmente ritenuta valida i protagoni
sti di certi fatti o contatti. 

In questa cornice si colloca indubbia· 
mente La svolta di Carlo Galluzzi (edi
tori Sperling e Kupfer) che reca il sot
totitolo « Gli anni cruciali del partito 
comunista italiano ». Il dirigente po
litico toscano - che, quale responsa
bile della Sezione esteri del partito e 
quindi della Sezione stampa nonché 
componente della Direzione nazionale, 
ha avuto un ruolo non secondario ai 
maggiori livelli organizzativi e decisio
nali per circa un quindicennio - offre 
« materiale » di prima mano, cioè ri
ferisce su avvenimenti o riunioni a cui 
ha preso personalmente parte, e mostra, 
pur nella sobrietà delle parole con le 
quali si esprime, una notevole acutez
za nel percepire nelle diverse circo· 
stanze gli elementi fondamentali dei 
comportamenti e delle scelte del partito. 

Già dai suoi viaggi a Mosca - in 
particolare il primo con Togliatti nel 
'62 - emerge una sorta di diffidente 
riserva che caratterizza i suoi atteggia
menti: non è un «distacco», perché vi 
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eterodiretti. . Veniamo ai nodi principali del libro . 
Man mano che si procede nella lcttu· 
r:i dci ricordi di Galluzzi si ha l 'im· ~ressione visiva di qua~to in quegli an· 
11i sessanta e settanta sia andato matu· 
r;'ndo nella politica del PCI un. ~res~~n
te &>impegno rispetto alle pos1z1om m
tcrnazionali dell'Unione Sovietica, e l' 
atto di inizio di questa « svolta » può 
essere datato al momento in cui Longo 
assume la responsabilità di far conosce
re l'esistenza di un testamento politico 
oi Togliatti, nel quale, « pur restando 
nel quadro delle vecchie concezioni » 
(wno sempre parole dell'A.) la critica 
:ille involuzioni burocratiche e alla man
c2nza di libertà personali nell'URSS an· 
dava al di là della rivendicazione del 
« policentrismo ,. comunista contenuto 
nel famoso articolo su Nuovi Argo· 
menti. 

è.: una partecipazione tesa agli eventi, 
quanto piuttosto una sfera autonoma di 
valutazione critica che egli cerca di pre
servare per non cadere nella trappola 
di quella osservanza politica che ha 
portato tante volte a giustificare ciò 
che la ragione rifiuta. Anche se non si 
può fare a meno di osservare - ma il 
problema non riguarda solo Galluzzi 
hensì altri esponenti politici, e non so
lo comunisti (basti pensare a Nenni tra 
il '48 e il '52) - che il lettore 
rimane sconcertato quando appren
de come le proprie considerazioni 
semplici su alcune questioni di fondo 
erano condivise da dirigenti di alto li
vello, ma per ragioni di opportunità 
questi tacevano o comunque tenevano 
all'esterno un linguaggio differente. In 
questo senso la lezione di « diploma
zia» che Togliatti ha lasciato - la 
sua « ambiguità » (riprendo l'espressio
ne del Galluzzi) generata dalla preoccu· 
pazione di difesa non più ormai solo 
personale (come durante l'esilio) ma di 
tutela delle grandi linee del partito con 
la preferenza a non affrontare le situa· 
zioni di petto, quando non si presen
tasse una via d'uscita netta - risponde 
appunto ad un'« alta» scuola di rela
zioni tra « potenze », o di salvaguar· 
dia rispetto al peso egemonico delle 
« potenze», ma rivela anche un limite 
nella capacità di acquisizione della con
sapevolezza di determinazioni precise 
da parte delle grandi masse in epoca 
ed in regime di democrazia, quando e 
laddove le notizie circolano e i canali 
informativi non sono monopolizzati ed 

Successivamente la riluttanza di Ber
linguer nei confronti di una conferen· 
za mondiale dei partiti comunisti si 
spiega proprio con il timore che ~na 
assemblea internazionali! di quel upo 
non avrebbe dato modo di approfondi
re i grossi temi in discussione ed avreb
be costretto ancora una volta ad atte
stazioni di solidarietà verso posizioni 
che richiedevano invece dei netti « di
stinguo » onde evitare una identifica· 
zione non corrispondente né alla realtà 
delle cose né all'interesse dell'immagi
ne esteriore dei partiti comunisti occi
dentali. E che certi incontri finissero 
per essere poveri di ~ontenut? lo di
mostra l'esperienza dei contatti tra co
munisti italiani e francesi. Certo non 
da parte italiana venivano le remore 
ad un linguaggio più schietto, come è 
dimostrato dalle critiche mosse da Lon
oo nell'autunno '66 alla politica di Mao 
~ alla « rivoluzione culturale», segno 
di una accortezza di giudizio, che allo
ra mancava del tutto a esponenti del
la nostra cultura, come Moravia e ~a
raini che non esitavano ad esaltare l in
fantilismo settario di Pechino. 

La conferenza sulla sicurezza e la 
cooperazione in Europa (Karlovy Vary, 
aprile l 96 7), g~à ne.ll~ scelta ~ella s~
de e poi nei d1vers1 ~nterv~n.u, segno 
una riaffermazione dei mouv1 che ve
àevano la lotta per la pace solo attra
verso la lotta all'imperialismo america
no rinunciando ad ogni accenno criti
co' a quella realtà dell'Europa orientale 
destinate presto ad esplodere nuova
mente e ad ogni apertura verso la pos
sibilità di considerare non pregiudizial-
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mente in senso negativo il processo di 
integrazione europea. Risultò comun
que in quell'occasione l'esistenza di una 
differente valutazione tra URSS e RDT 
rispetto alla Germania Occidentale (e 
naturalmente il PCI guardava con in
teresse alla politica dei socialdemocra
tici tedeschi). Che d'altronde il PCI fos
se tutt'altro che insensibile a quanto si 
muoveva nel mondo, e nella stessa Chie
sa cattolica, è confermato dai rapporti 
con La Pira e Fanfani in connessione 
con la ricerca di una soluzione negozia
ta per il conflitto vietnamita. Sono 
chiari sintomi di una propensione al
i'« apertura» e si direbbe più in poli
tica internazionale che non in politica 
interna. 

Altro momento essenziale appare 
quello della crisi cecoslovacca del '68: 
il « Manifesto delle duemila parole » 
viene considerato un appello troppo 
« radicale » e quindi in grado di provo
care una reazione, in senso contrario, 
molto dura. Ma quando si svolge, in 
tutta la sua drammaticità, il lacerante 
« aiuto fraterno » dei paesi del Patto 
di Varsavia contro la libera volontà dei 
cechi, la direzione del PCI non esita 
a condannare l'intervento militare. Co
stiruisce questo un atto importante nel
la via dell'« autonomizzazione »del par
tito, una scelta a favore del « nuovo 
corso » e della svolta democratica che 

CLN, che 
fatica! 

Anna Maria Quarzi e Delfina Tromboni. 
Cooperativa libraria universitaria, Bo
logna. La Resistenza a Ferrara 1943· 
1945 - Uneament1 storici e docu
menti. pagg. 241. Lire 6.000. 

Quest'opera. riprendendo anche pub-
blicazioni e saggi precejentemente ap
parsi, vorrebbe essere - come osser
va nella prefazione lo storico Alessan
dro Roveri - un primo tentativo di ri
costruzione complessiva . •Complessiva 
ma - tiene a precisare li Roveri -
senza pretese di esaustività •. Certa
mente J'cpera è ben lontana dall'esau
rire l'argomento: manca, ad esempio, 
la • partecipazione • di Secondo Pa
letti e di tanti altri personaggi di pri
mo piano: manca, soprattutto. la parte 
dell'Insurrezione della città: e in que· 
sto caso le fonti storiche (documenti 
e testimonianze dirette) non difettano 
certo. HJ ragione il Roveri. quindi. af
fermando che non si puo parlare di 
• esaustr'Jìtà •. anche perché. come ci 
Insegna Adam Schaff, la storia non è 
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non può non suscitare ripercussioni al
l'interno del PCI. La sconfitta del nuo
vo corso - scrive Galluzzi - era la 
prova che una riforma democratica del 
socialismo reale - rimasta la sola via 
per farlo uscire da una crisi che rischia
va di diventare irreversibile - era una 
impresa quasi impossibile. Ormai all 'in
terno stesso del movimento comunista 
internazionale si contrapponevano due 
concezioni del socialismo. Il tentativo 
di riformare dall'interno il socialismo 
reale, che i comunisti cecoslovacchi ave
vano intrapreso senza successo, stava 
diventando la base per la ricerca di 
una nuova via e di un nuovo modello 
di socialismo ». 

Come ha detto Duverger, in pochi 
anni i due tentativi di congiungere de
mocrazia e socialismo, a Praga e a San
tiago, sono naufragati di fronte all'in
teresse delle massime potenze mondiali . 

La conferenza dcl giugno '69 a Mo
sca, con la dura relazione di Breznev 
e l'intervento di Ulbricht contro l'Ost
politik di Bonn, rivelerà un dissenso 
profondo di cui si faranno portavoci, 
su posizioni differenziali, Ceausescu e 
Berlinguer. Il discorso di quest'ultimo, 
ferma restando la « scelta di campo», 
fu un tentativo - secondo Galluzzi -
di ritrovare, con la capacità autocriti
ca, uno slancio per il movimento CO· 

munista internazionale. 

mal esaustiva, come del resto nessuna 
materia scientifica. 

Ci non toglie nulla, però, al valore 
della ricerca storica compiuta dalla 
Quarzi e dalla Tromboni, che ci ripor
tano alla memoria • la lunga notte del 
'43 • (la tenebrosa uccisione del fede· 
raie fascista Ghisellini e la vendetta 
dt!i brigatisti neri calati dal Congres· 
so di Verona per l'efferato massacro 
del Castello estense) e a tanti eroici 
episodi della Resistenza in una provin· 
eia che, geograficamente, non si pre
stava alla lotta Jrmata organizzata. Tut
tavia, nei documenti leggiamo che In 
35' Brigata G.A.P. • B. Rizzieri • conta
va 700 uomini armati •, reclutati nella 
massima parte fra I duemila iscritti al· 
la Federazione clandestina del PCI. Leg
giamo che dal • 1 5agosto 1944 al gen
naio 1945 sono state eseguite 53 azioni 
di disarmo. recuperanjo 162 fucili. 32 
rivoltelle, 8 mitra. 200 bombe a mano. 
un quintale di esplosivo e litri 1600 di 
benzina. Sono state giustiziate 24 spie 
fasciste, altri 32 faJcisti uccisi in com
battimento. Sono stati condotti quattro 
attacchi contro autocolonne tedesche. 
rendendo inutilizzabili 7 automezzi, uc
cidendo 9 nazisti e ferendone 5. Con 
bombe esplosive ad alto potenzia~e so-

Così, in seguito, la risoluzione della 
direzione del PCI contro la repressio
ne in Polonia, nel dicembre 1981, non 
sarà - questa la tesi emergente nel 
libro - uno « strappo » improvviso, 
ma la conseguenza di precedenti com
j<'rtarnenti, il frutto di una « lunga e 
tra\'agliata evoluzione». 

Le conclusioni del libro stimolano 
una riflessione attenta sulle difficoltà 
di costruire una base unitaria tra le 
forze di sinistra nell'Europa, non solo 
a causa delle diverse matrici culturali 
cd esperienze storiche, ma sopraccutto 
in relazione alla capacità di offrire so
luzioni rispondenti ai problemi concre
ti. C'è tuttavia da aggiungere che un 
processo di aggiornamento come quello 
auspicato da Galluzzi presuppone una 
serie di revisioni che non riguardano 
tanto i fattori ideologici quanto il me
todo: l'impressione di una conduzione 
pre\'alentemente verticistica della poli
tica quale è stata praticata nell'Italia 
democratica sia dai partiti di maggio
ranza che dall'opposizione (con i de
triti di una mai superata « doppia ve
rità ») e nei rapporti internazionali ri
sulta infatti confermata dalle testimo
nianze di questa opera, pur nella com
prensione storica delle ragioni che pos
sono suggerire, in determinate occasio
ni, prudenza e moderazione. 

no stati distrutti quattro traghetti sul 
Po. Sono state distrutte 27 piazzuole di 
mitragliere pesanti e 10 postazioni di 
artiglieria sulla strada Romea. E' sta
ta fatta saltare la linea ferroviaria Adria 
Portomaggiore e Suzzara-Ferrara-Manto
va. facendo deragliare tre locomotive e 
distruggendo otto vagoni carichi •. 

Questa lotta provoca molti arresti. 
ma la massima preoccupazione per la 
Segreteria ferrarese del PCI non sem
!lra essere il pericolo incombente. ma 
quello • dell'unità in seno al C.l.N. • 
che fatica a costituirsi (relazione del 
31 gennaio 1945) proprio per la man 
canza di elementi antifascisti di altri 
partiti. Il C.L.N .. si nota, • è rappresen· 
tato da due partiti, il nostro e quello 
socialista. Non sono mancati i tentati· 
vi per awicinare I democratici-cristiani 
e i liberali, ma senza risultati positivi •.. 
Sono st<Jti avvicinati uomini di queste 
tendenze I quali, pur non negando le 
loro cpinioni politiche e non mancan
do di dimostrare considerazione per I 
nostri sforzi, non hanno voluto pren
dere impegni. nemmeno formali, di
cendo apertamente di non vclersl com
promettere e di vo er attendere tempi 
migliori e meno pericolosi •. 

Giorgio Gandini 



Il nuovo 
corso 
di «astrolabio» 

Molti lettori ci scrivono per avere In
formazioni attorno alla polemica che 
dentro e fuori la Sinistra Indipendente 
del Senato ha accompagnato l'avvio del
la nuova serie del nostro giornale. 

l11dlcozioni significative crediamo ven· 
gano già da quanto pubblicato nei nu· 
meri scorsi di • Astrolabio • . Preferia· 
mo, del resto, non dare interpretazioni 
nostre di questa vicenda ed e11itare, 
per quanto possibile di scendere sul 
terreno della polemica. Per coloro che 
desiderano essere ol corrente, segna· 
liamo quindi un elenco - che abbia· 
mo cercato di redigere nel modo più 
completo possibile - di quanto la 
stampa nazionale ha pubblicato in pro
posito. 

..... • la Sinistra Indipendente non si 
riconosre nel nuovo Astrolabio • . L' 
Unità 15-1-1983. 

- Ossicini: •Alternativa senza la 
DC ma con molti cattolicl • di Nino 
Bertoloni Meli • Messaggero 26-1-1983. 

- Amato : • li magone dei cattolici 
della Sinistra Indipendente • di Giuliano 
Amato · Messaggero 28·1-1983. 

- Anderlini: • Incontro con i laici 
per l'alternativa • di Nino Bertoloni Me· 
li • Messaggero 30·1·1983. 

- • L'alternativa, la Sinistra lndipen· 
dente e la DC post·dorotea • di Rugge· 
ro Orfei • Messaggero 30·1·1983. 

- Sinistra Indipendente: • S'è rotto 
l'Astrolabio?.. rubrica Riservato - L' 
Espresso 30-1-1983. 

- • Anderlini lascia la presidenza 
della Sinistra Indipendente • • RepubbJi. 
ca 30·1-1983. 

- • Anderlini lascla la presidenza 
dcl Gruppo Sinistra Indipendente • 
Corriere della Sera 30-1-1983. • 
-• Anderlini si dimette da capogrup

po • • Paese Sera 30-1-1983. 
- • Giudizi e Pre-giudlzl • di Laser . 

Astrolabio 30-1·1983. 
- • la Sinistra Indipendente accetta 

le dimissioni di Anderlinl • • Messag
gero 4·2·1983. 

- • SI è dimesso Anderllni capogrup· 
po della Sinistra Indipendente • • Re· 
pubblica 4·2-1983. 

- Carla Ravajoli: 
un modo diverso di 
ze sociali • di Nino 
Messaggero 9·2-1983. 

• l'alternativa è 
aggregare le for· 
Bertoloni Meli . 

- Anderlini: •No alle esitazioni sul· 
la via della alternativa • di Antonio Ca· 
prarica • L'Unità 10-2-1983. 

- Romanò: • La polemica non è fra 
laici e cattolici • di Angelo Romanò • 
L'Unità 10-2-1983. 

- Oscar Mammi: •Alternativa. ma 
senza chiusure, altrimenti é irrealizza
bile • di Nino Bertolonl Meli • Messag
gero 11·2· 1983. 
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- • Gozzinl capogruppo sostituisce 
Anderlini• - Paese Sera 11·2·1983 

- • Sinistra Indipendente. Gozzini, 
un cattolico. nuovo capogruppo • • Mes
saggero 11·2·1983. 

- • Mario Gozzini capogruppo della 
Sinistra Indipendente • . Avanti 11 ·2· 
1983. 

- • Gozzini nuovo presidente della 
Sinistra Indipendente • - Repubblica 
11·2·1983. 

- • li sen. Gozzlni alla presidenza 
della Sinistra Indipendente • . L'Unità 
11·2·1983. 

-:-. • Sinistra Indipendente laici e cat· 
tohc1 • - Lettera di Claudio Napoleoni 
Carla Ravajoh. Angelo Romanò Bori~ 
Ulianich • Repubblica 16-2-1983.' 

• Anderlini e Astrolabio • • Let· 
tera di Luigi Anderllnl • Repubblica 17· 
2-1983. 

- • La pelle nuova dei comunisti • 
di Gianni Baget Bozzo • Repubblica 19-
2·1983. 

- Sinistra !~dipendente: • Deputati 
c?ntro senatori • rubrica Riservato . 
L Espresso 27-2-1983 . 

Una sfida 
che la sinistra 
lancia a se stessa 
Caro compagno Anderllni, 

è permesso esprimere dubbi e per· 
pless1tà . sul tuo articolo. che apre I' 
Astrolabio? 
. la tu~ preoccupazione, e della reda· 

z1one, e spingere li confronto tra le 
forze della sinistra • per condurre un' 
e!itperlenzét di ricerca in direzione di 
un nuovo assetto politico generale del 
p~ese e della sinistra • (sottolineatura 
mia). 

Poni una serie di Interrogativi, met· 
te~do. a nudo una • linea di nodi non 
sc1olt1• su Dc, Pci, Psi. 

Ora . io credo che questo modo di 
fare c1. porterà alla fine, nei migliori 
del casi, ad una esatta ricognizione del 
te1 reno, ma non spingerà di un milli
metro verso un • nuovo assetto politi· 
co ?enerale. della sinistra e del paese • . 

L. a!tem2t1va ~emocratica può essere 
definita, ~peclflcata con metodi e cri· 
terl usuali, anche se rivisitati, rimessi 
a nuovo? • 

O Invece l'alternativa democratica ri
chiede un salto di qualità da parte di 
tutte quelle forze che la costituiranno? 
. lo ?redo eh~ l'alternativa democra· 

trca sia una sfida che la sinistra - e 
non solo il Pci. anche se il Pci sia la 
forz~ principale che la propugna _ 
lancia a se stessa. per misurare se 
stessa di fronte ai problemi che la 
rivoluzione scientifica e tecnologica e 
la dimensione Europa pongono. 

Non si tratta allora di ricomporre. al· 
la bell'e meglio. ma di osare rompere 
vecchi metodi. vecchie impostazioni. 
vecchi rapporti categoriali. 

Giustamente Mammì dice che l'al· 
ternativa democratica si costruisce es· 
senzialmente su due ordini di problemi: 

a) sistema di alleanze internazionali: 
b) modello di sviluppo economico. 
Modello di sviluppo economico. l'al· 

cernativa democratica sara. rispetto a 
questo punto. la risposta mediatrice 
tra inflazione-recessione. o sarà inve
ce la risposta alle istanze, aspettative, 
bisogni che la rivoluzione scientifica e 
tecnologica ha prodotto? 

L'alternativa democratica. rispetto al· 
le applicazioni della rivoluzione sclen· 
tifica e tecnologica, sarà la mortifica· 
zlone dell'uomo. cioè tradurrà questa 
In pesanti fardelli e sacrifici sulle spai· 
le dei lavoratori, oppure attraverso una 
nuova e tutta da inventare (ed uso que
sto termine nell'accezione piena) orga
nizzazione del lavoro si tradurrà per gli 
uomini in liberazione dal lavoro? 

In una parola: l'applicazione della rl· 
voluzione scientifica e tecnologica si 
tradurrà In penalizzazione o esaltazio
ne per l'uomo? 

Rispetto alla proprietà: sarà la media
zione tra il capitale pubblico e privato. 
o sarà invece l'alfiere del cooperativi· 
smo e dell'associazionismo (il che non 
implica l'eliminazione in determinati 
settori del capitale pubblico e privato)? 

Sul piano Internazionale sarà una me· 
diazione tra I due blocchi. • un colpo 
alla botte ed uno al cerchio •, o sarà 
invece la portabandiera di un più ge
nerale e complessivo progetto Eu
ropa centro dt aggregazione e stimo
lo per un nuovo ordine internazionale? 

Sul piano della cultura saprà l'alter
nativa democratica sfidare le vecchie e 
nuove baronie Intellettuali. o sarà un 
ibrido tra: razionalismo-irrazionalismo
marxismo? 

Saprà l'alternativa democratica es· 
sere stimolo di un nuovo umanesimo 
che. superando le precedenti correnti 
di pensiero. sappia essere di queste 
la sintesi ad un livello superiore? 

L'alternativa democratica o nasce co
me progettualità, espressione nella so
cietà civile della rivoluzione scientifica 
e tecnologica, o sarà un pateracchio, un 
mettersi assieme per non cadere, un 
coprirsi vicendevolmente. divenendo 
cosi la portabandiera per un nuovo tra
sformismo. 

Caro compagno Anderlini, io sono d' 
accordo che • ci sono nel paese e fui> 
ri energie sane e tresche. risorse uma
ne, intellettuall e materiali capaci di 
aprire la strada al rinnovamento •, ma 
credo che per queste forze li proble
ma sia la loro trasformazione da po
tenzialità ad atto. e questa trasforma
zione passa per questo dibattito. ed è in 
questo dibattito che esse si attrezzeran· 
no. si modificheranno e cresceranno. 

Antonio Calabria 
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avvenimenti dal 1al15 febbraio 1983 

1 . . ·1 E . - Fanfani difende a Montec1tono, per 1 caso m. 
la solU2ione concordata dalla maggioranza sulle no
mine del presidente e della giunta. Decisioni irre 
sponsabili • commenta il Pci. 
- Riesplode l'affare Cirillo. Magist~ato napoletano 
rivela nuovi particolari sulla trattativa con Cutolo 
per il rilascio dcl notabile dc napoletano. 
- Nuove accuse per Carboni. cd al! re . di e.ci. persont;. 
Secondo testimonianze rilasciate a1 g1ud1c1 Impos1-
mato e Sica avrebbero riciclato denaro sporco attra
verso l'Amb;osiano di Calvi. 

~ I' . . d I - Nomine Eni. Ccmlermata oppos1z10ne c a can· 
didato socialista Ratti; intanto il governo decide ~i 
porre la fiducia sul nuovo direttivo dell'ente petroli-
fero. . . d I - Risanamento lri. La ristrutturazione prevista a 
piano colpisce 15.000 addetti, in prevalenza nel setto
re siderurgico. 
- Delitto Terranova. Assolto a Reggio Calabria Lu: 
ciano Li~gio O,nsuffi~ic_nza di pr~vc) dall'accusa d1 
aver ordinato I assassinio dcl g1ud1ce. 

3 
- Decisione unanime al Csm. Restano al loro ~osto, 
anche col voto di Pertini, i consiglieri accusati dal 
dc Vitalone. . . 
- Via libera ai contratti. La Confindustria appro.va 
la linea di Merloni nella trattativa con governo e sin-
dacati. . 1. I d' ·ss·o- Crisi aperta al Comu~.: d1 .:-.lapo.1 con e 1m1 1 
ni degli assesson dcl Psi e dcl Psd1. 

~ Accordo tra Dc e Psi sulle nomine !='.ni; .il pr<?f. Re: 
viglio è il nuovo presidente, mentre. 11 Pn dt;cide d1 
allinearsi all'opposizione nella prossima votaz10ne al· 
la Camera. . . 'd · ·samente 
- Vertice ristretto dci "'!in1stn ~· ~e~ 1~provv1 . ~ 
la tassa sulla casa; abolita per 1 figli I imposta d1 su-.-
cessione. · d' · R; 
- Ratificata a Milano, dall'assemblea dc,1 e.re ~ton ,~-
zeli. l'amministrazione controllata per I cd1tonale Coi -
riere della Sera. 

~ Bush a Roma per discutere le tappe del negoziato 
sugli euromissili. . 
- Violenza sessuale. Cinquantamila donne in corteo a 
Roma per difendere la legge. 
- Muore a Inveruno Giovanni Marcora, capo partigia
no e prestigioso dirigente democristiano. 

~ Concluso il congrc .. so regionale siciliano della Dc: 
Esclusione di Vito Ciancimino e della sua corrente dai 
nuovi organi direttivi del partito. 
- Viaggio del Papa in Ccntroamerica dal 2 al IO mar
zo. Visiterà anche Nicaragua, Guatemala e Salvador. 

7 d. - In Vaticano il vicepresidente Bush tenta 1 parare 
le critiche dei vescovi Usa; il Papa gli chiede • atti con
creti • per il disarmo. 
- Teheran annuncia e l'offensiva finale• contro l'Irak, 
alla vigilia del quarto annivt;rsa~io dcli~ r~voluzio!1e. 
- Ultimato l'esodo dalla N1ger1a, comincia per 1 pro
fughi dcl Ghana il problema della sopravvivenza; disa· 
strosa la situazione alimentare. 
8 
- Polemiche e spaccature nella Commissione d'inchi~-

sta sulla P2. Opposizione dci comunisti alla decisione 
di ascoltare tutti i segretari dei partiti a prescindere 
dal loro coinvolgimento nei traffici della Loggia. 
- Verdello della Commissione d'inchiesta israeliana 
sulla strage dci palestinesi di Sabra e Chatila. Severa 
censura al premier Bcgin e allontanamento del ministro 
della Difesa Sharon, diretto responsabile del massacro. 
9 
- Voto di fiducia a Montecitorio sulla nuova dirigen
za Eni; per una volta, niente buchi nella maggioranza. 
- Il Csm espdle i giudici Pone e Siggia, coinvolti nel
la vicenda P2. 

10 . 
- Protesta di massa a Gerusalemme contro il ministro 
Sharon; una bomba provoca un morto e nove feriti tra 
i manifestanti. 
- Prcrogata di altri sette mesi la Commissione P2; 
è scontata l'impossibilità di emanare, a suo tempo, un 
verdetto comune. 
- Washington. Goria al Fmi lancia un appello per la 
riduzione dcl costo del denaro. 
11 
- A Napoli più di 100.000 gio,·ani manifestano contro 
la camorra. Messaggio di Pcrtini letto da don Riboldi. 
- Polemica Confindustria-sindacati sul punto di scala 
mobile. Dc Mila critica intanto il Pci per l'appoggio 
alle lotte operaie e propone al polo laico un'intesa di 
lunga durata. 
- Rinviato a giudizio per millantato credito (affare 
Calvi) l'avvocato romano Vitalone. 
12 
- Pioggia di consensi critici sulla relazione di De Mi
la al Cn della Dc; aperta opposizione solo della cor
rente Donat Cattin. 
- Sul disarmo, convegno fiorentino di Testimonianze: 
nuova attenzione alla geopolitica ed ai problemi dcl 
TLrzo Mondo. 
13 
- Domenica tragica in Piemonte e Val d'Aosta. A To
rino 64 aslissiati nell'incendio di un cinema; a Cham
poluc IO morti per la rottura di un cavo della funivia. 
- Berlinguer al congresso della Federazione torinesr 
definisce la via dell'alternativa e mette in guardia con· 
tro i rischi di un sindacalismo che esorbiti dalla pro
pria sfera d'azione. 
14 
- Nel Pci il dibattito congressuale s'incentra sul ruolo 
della classe operaia e sul problema dell'alternativa. A 
scrutinio segreto, ma senza sorprese, l'elezione dei di
rigenti milanesi. 
- Vertenza dci medici . Precettala l'intera categoria, al
la vigilia dello sciopero generale, per evitare il collasso 
degli ospedali. A Milano l'arcivescovo Martini lanci.i 
un appello esortando i sanitari a rinunciare all'arma 
dello sciopero. 
15 
- Fanfani a Parigi, con uno staff di ministri tecnici, 
affronta con Mitterrand i problemi della cooperazfone 
economica e culturale. 
- Sulla riforma fiscale, seduta fiume alla Camera; il 
Pci presenta una pregiudiziale contro il soffocante 
provvedimento in tema di finanza locale. 
- Vasta retata antimafia dal Nord al Sud; l'offensiva 
è frutto di un'indagine che scava sui patrimoni sospet
ti; manette a commercianti, albergatori ed esponenti 
della malavita. 


