
e L'assassinio di Bachclet, den-
Lro il recinto dell'Università 

di Roma, a cinque giorni di di
stanza dal discorso di Pcrtini a 
Padova, si iscrive nella storia del 
terrorismo come un episodio di 
estrema gravità. Non si tratta so
lo di una vittima che va ad ag
giungersi alle altre numerose che 
a ritmo incredibile si sono sgra
nate nella vicenda delle nostre 
ultime settimane. Si tratta della 
risposta, rapida nei tempi, preci
sa nella scelta, spavalda nella mes
sa in atto, feroce nella esecuzione, 
che il terrorismo da direttamente 
al Capo dello Stato. Pertini lo ave
va detto e i terroristi lo hanno 
confermato: anche il Quirinale è 
dentro la bufera. 

C'è da augurarsi che la rispo
sta sia all'altezza della gravità 
della situazione e la risposta 
seria non può che essere poli
tica prima e opcrati\'a dopo. Po
litica perché solo una adeguata 
azione che abbia come obiet
tivo supremo l'unità degli ita
liani attorno alle istituzioni può 
creare nel paese l'atmosfera ne
cessaria a togliere al pesce vele
noso dcl tcrrori.smo l'acqua delle 
conniven7e e del qualunquismo en
tro il quale esso finora si e mosso. 
Operativa perché le forze dell'or
dine che pure pagano un così alto 
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tributo di sangue alla difesa delle 
istituzioni, non sono ancora nella 
condizione di muoversi con tutto 
il necessario coordinamento, con 
l'alto livello di addestramento e di 
professionalità che è necessario, 
né l'analisi stessa delle forme di
\'erse che il terrorismo viene as
sumendo è ancora adeguata a pro
gettare reazioni efficaci, a indi
care vie precise di prevenzione e 
repressione. Servizi di sicurezza e 
magistratura debbono poter agire 
anch'esse in un quadro coordinato 
la cui responsabile formulazione 
ed esecuzione non può non risalire 
che alla massima responsabilità 
politica. 

Le leggi per operare esistono e 
- secondo alcuni di noi - hanno 
perfino intaccato i limiti delle li
bertà costituzionali. Pensare di 
rispondere con un ennesimo giro 
di vite legislativa sarebbe molto 
pericoloso e per le incisioni che si 
verrebbero a fare sul tessuto co
stituzionale e per la illusione che 
si vorrebbe tornare a diffondere 
che il terrorismo possa essere com
battuto a colpi di decreto legge. 

* * * 

La risposta, lo ripeto, non può 
che essere politica, nel senso più 

pieno e impegnativo della parola. 
Essa deve venire in primo luogo 
dal congresso DC, uno dei tanti pi
lastri del ponte del rinvio sul qua
le il partito di maggioranza rela
tirn cerca - ormai da anni - di 
far sci\'olare la politica italiana. 
Decisioni impegnative e non indo
lori debbono essere prese: il pae
se attende di avere un governo de
gno di questo nome. Meglio se 
sarà un governo di unità naziona
le, rifiutando il quale chiare alter
native debbono essere proposte. 
Pare invece che a tutto ci si ac
cinga, meno ad avere il coraggio 
necessario per affrontare la situa
zione. Si ha l'impressione che di 
fronte all'indurirsi del terrorismo 
la DC non sappia dare che risposte 
magmatiche, confuse, grigie. 

I problemi attorno ai quali ci si 
affanna sono quelli della nuova 
segreteria e di un ennesimo go
verno ponte che dovrebbe guidare 
il paese fino alle elezioni di prima
\'Cra. Per la segreteria, di maggio
ranza in maggioranza, di dilata
zione in dilatazione, si pensa ad 
una soluzione senza troppi scontri 
che potrebbe essere quella di Cos
siga il quale lascerebbe palazzo 
Chigi e salverebbe la DC dalla of
f es,a che qualcuno potrebbe forgi i -
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di ritirare l'appoggio al « suo ,. 
governo. Per la soluzione ponte 
pare che il problema fondamenta
le sia quello di come lasciare fuo
ri i socialdemocratici che minac
ciano di portare via qualche fran
gia elettorale di destra ai democri
stiani. Se si esita, come mi pare 
che si esiti, anche di fronte a mo
deste scelte di questa portata, ad 
operazioni che non solo non sono 
chirurgiche ma nemmeno di mo
desto . ambulatorio, è segno che 
non si ha, o non si vuole avere, la 
misura della posta in gioco. 

La quale posta è fatta anche di 
scelte molto pesanti a livello in
ternazionale, dove l'aumentare 
della tensione non lascia respiro a 
nessuno e ripropone quotidiana
mente i temi di un'autonoma e co
raggiosa iniziativa europea nei 
mesi in cui tocca all'Italia la pre
sidenza della CEE. 

Se i democristiani riuniti all' 
Eur credono di potersela cavare 
con i pannicelli caldi dcl piccolo 
cabotaggio, sbagliano grosso. 

Tutti siamo chiamati in momen
ti come questi a pagare alti prezzi. 
C'è chi - come Bachclet - pa
ga con la vita; c'è chi giorno dopo 
giorno paga in mille altri modi, 
tributi pesanti a questo nostro mo
dello di vita occidentale che sta di
ventando una specie di seconda na
tura. Non possono pensare di sot
trarsi a sacrifici seri i partiti poli
tici chiamati, in questa sorta di la
boratorio sanguinoso che è diven
tato il nostro paese, a dare i segni 
di una effettiva capacità di guida. 

Meno di tutti può sottrarsi a 
questi doveri il partito di maggio
ranza relativa. Speriamo che al
l 'Eur se ne rendano conto. 

L. A. 
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Chi dorme 
e chi piglia 
pesci 

NIENTE DI NIENTE 
Una perturbazione anche di qualità grava sulla nostra eco
nomia, ma il governo è senza idee 
di Ercole Bonacina 

A Tre anni fa, di questi giorni, er~ 
W :n pieno sviluppo la manovra dt 
pl1litica economica intesa a frenare l'in
flazione. La gelata monetaria e credi
tizia s'era già concentrata nell'estate 
del '76: il 4 giugno era stata aumen
tata al 42 per cento la percentuale çle. 
gli incrementi di depositi che le azien
de di credito erano obbligate a investi
re in obbligazioni; il 28 settembre si 
era richiesto alle aziende di credito un 
versamento straordinario di riserva ob. 
bligatoria pari allo 0,50 per cento del
la massa fiduciaria al 30 giugno; il 30 
settembre il tasso di sconto era stato 
portato dal 12 per cento al livello re
cord del 15. Frattanto, s'era formata la 
maggioranza parlamentare programma
tica, anticamera della maggioranza di 
unità nazionale. E l'l l ottobre veniva 
approvaro il decreto che convertiva in 
obbligazioni del Mediocredito e poi in 
buoni del Tesoro non negoziabili, la 
totalità o il 50 per cento degli incre
menti di scala mobile rispettivamente 
per lavoratori dipendenti e pensionati 
con redditi superiori a 8 milioni o com
presi fra 6 ed 8 milioni, fino al 30 apri
le 1978. Il 1° febbraio venivano esclu
si dal compuro delle indennità di quie
scenza gli aumenti di scala mobile e il 
7 febbraio veniva decisa una consi
stente fiscalizzazione degli oneri socia· 
li delle imprese, coperta con un au-

mento dell'Iva e di alcune imposte di 
fabbricazione. Durante tutto questo pe
riodo, si erano succeduti vari aumenti 
di prezzi amministrati e di tariffe di 
pubblici servizi, ma non certo nella 
misura massiccia e concentrata di que
sti ultimi sessanta giorni. 

L'andamento dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e impiegati, 
in brusca crescita dal marzo '76, rico
minciò a toccare e superare l'aumento 
dcl 20 per cento annuo a partire dal 
mese di ottobre '76, toccando il mas
simo del 23 nel febbraio '77. E difatti 
nel trimestre febbraio-aprile 1977, la 
indennità di contingenza crebbe di no
ve punti, battendo cosl un primato che 
resiste tuttora. Ma dall'aprile '77 il 
tasso di aumento dei prezzi al consumo 
iniziò a scendere, lentamente fino al 
successivo settembre, assai più rapida
mente dopo. Le riserve nette, che a fi
ne settembre '76 erano ancora a 3 mila 
100 miliardi ,salirono a circa 11 mila 
a fine dicembre dello stesso anno. La 
gelata creditizia aveva contenuto l'au
mento del credito totale interno entro 
un tasso molto inferiore a quello del-
1 'inflazione, ma la ripartizione dell'au
mento tra settore statale e finanzia
menti al pubblico, pur avendo privile
giato il primo e penalizzato l'al~ro set
tore, registrava ancora un maggiore af
flusso di risorse verso i fina nziamenti 
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al pubblico anziché verso il settore sta
tale. L' 11 giugno '77 il tasso di scon
to veniva riportato al 13 per cento, 
per essere ulteriormente ridotto ali' 
11,5 per cento, a partire dal 26 agosto. 
Nel mese di ottobre '77 si registrava 
il primo consistente abbassamento del 
tasso tendenziale di aumento dei prez
zi al consumo per operai e impiegati, 
che scendeva dal 19,2 al 16,6. L'onda
ta di piena era passata. 

C'era voluto all'incirca un anno di 
duro impegno politico per placare la 
tempesta: un impegno che non sareb
be stato possibile e non avrebbe dato 
nessun frutto, come tutti hanno dovu
to riconoscere, se non ci fossero stati 
il determinante concorso del PCI e la 
disponibilità del sindacato. 

E veniamo all'oggi. La maggioranza 
di solidarietà democratica si è dissolta 
da un anno. In qùesto periodo, è 
esplosa una seconda crisi petrolifera, 
sono aumentati i prezzi internazionali 
di tutte le materie prime e l'inflazione 
ha aggredito il mondo industrializzato, 
anche se in misure diverse, diffonden
do politiche restrittive, riducendo la 
domanda mondiale e quindi, per quan
to ci riguarda, colpendoci con i mag
giori costi all'importazione e con le 
maggiori difficoltà all'esportazione. So
no quindi sopravvenuti rilevanti fat
tori esterni di perturbazione della no
stra economia. Ma questa perturba
zione, per comune riconoscimento, è 
molto preoccupante. 

Lo è anzitutto per le sue dimensio
ni. Di consolante non c'è che la consi
stenza delle riserve e, almeno fino a 
novembre ma presumibilmente anche 
dicembre, l'aumento della produzione 
industriale, anche se bisogna mettere 
in conto le previsioni degli operatori, 
non ottimistiche per i prossimi mesi. 
Tutti gli altri indicatori inducono in 
forte perplessità se non proprio in al
larmata apprensione. Il più preoccu
pante di tutti, anche se trova una spie
gazione nei recenti aumenti, massicci 
e concentrati, dei prezzi petroliferi e 
delle tariffe di pubblici servizi, è l'an
damento dei prezzi al consumo, il cui 
tasso tendenziale di aumento ha or
mai nuovamente superato il 20 per 
cento. A novembre, il saldo della bi
lancia commerciale degli undici mesi 
trascorsi da gennaio, era in rosso per 
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oltre 3 mila miliardi contro i 200 mi
liardi di attivo del corrispondente pe
riodo del '7 8, e il saldo della bilancia 
dei pagamenti, pur essendo sempre po
sitivo, indicava che l'anno si chiude
rà molto al di sotto delle previsioni 
formulate ancora in estate. L'aumen
to del costo della vita si riflette nella 
serie incalzante delle forti variazioni 
dei punti di contingenza (in totale, 
28 punti in un anno, e ci avviamo a 
un altro scatto di 8 punti) e nelle 
conseguenze a cascata che ne derivano 
sull'economia produttiva e sulla fi
nanza pubblica. In quanto a quest'ul
tima ,il governo è rimasto arroccato ai 
42 mila miliardi di fabbisogno tenden
ziale del settore pubblico allargato e 
ai 40 mila di traguardo operativo: ma 
una stima aggiornata del fabbisogno 
effettivo, specie dopo la constatata ar
tificiosità delle limitazioni imposte al
la finanza locale, dopo le iniziative in 
corso per le pensioni, dopo i massicci 
scatti di contingenza da cui la spesa 
pubblica è eccitata in varie forme, e 
dopo l'ormai certa rinuncia ai mille 
miliardi di maggiori introiti dalla lotta 
all'evasione fiscale, dopo tutto questo, 
dicevamo, una stima aggiornata del fab
bisogno effettivo ne porterebbe la ci
fra ben sopra le previsioni del gover
no: ottimisticamente basate, del resto, 
su un supposto tasso di inflazione che 
dal 14,5 medio del '79 doveva scen
dere verso il 10 per cento a fine 1980. 

La perturbazione della nostra eco
nomia è preoccupante anche per la 
sua « qualità». Essa vede cumularsi 
fattori esterni ed interni, al tempo stes
so autonomi e reciprocamente condizio
nati: e opera, come abbiamo già detto, 
in uno scenario mondiale più idoneo 
a destabilizzare che a confortare politi
che di superamento. Le tensioni inter
nazionali di carattere politico si intrec
ciano strettamente con quelle propria
mente economiche e il nostro paese si 
muove in un'orbita che chiameremmo 
di scarico, emarginato come si tiene e 
come viene tenuto, da tutte le grandi 
decisioni adottate all'interno del bloc
co di cui, tuttavia, siamo parte non ir
rilevante. 

Diversamente da quel che accadeva 
tre anni fa, nessuna manovra di poli
tica economica è in atto 'per superare 
questo stato di cose, e nessuna se ne 

intravvede. Non si sa nemmeno se 
potrà imbastirsene una, e quale, e da 
parte di chi, e quando. Sta crescendo 
il vezzo di dire che il governo Cossi
ga, in fin dei conti, ha fatto e va fa
cendo meglio di altri governi, pur so
stenuti da ampie maggioranze. Ma è 
un vezzo semplicemente ridicolo. Se 
per l'ordine pubblico s'è imposta la ne
cessità delle leggi anti-terrorismo, per 
l'economia non è alle viste nessuna 
iniziativa, letteralmente nessuna. La 
barca va, senza né remi né timone. Già 
la situazione in sé, come abbiamo visto, 
è preoccupante. Ma il peggio è che 
può accadere di tutto, da un momento 
all'altro. Il tema del giorno è svaluta
zione sì, svalutazione no, dimentican
dosi fra l'altro che siamo nello SME. 
La discussione su questo tema dimo
stra che davvero qualcuno fra chi con
ta nel governo, nella maggioranza e 
nell'alta finanza, ha perso la tramon
tana o persegue un disegno non me
no eversivo di quello delle Brigate Ros
se. Sui grandi temi di un piano plurien
nale di risanamento, di una mobilita
zione simultanea e concorde dello Sta
to e dei poteri locali per investimenti 
in opere pubbliche, nell'edilizia e in 
agricoltura, di una accelerazione degli 
interventi per la riconversione e ri
strutturazione finanziaria delle indu
strie, di una rifondazione della politica 
meridionalista che aggreghi le sonnac
chiose regioni del sud preparandole a 
s<>stituire la Cassa dal 1° gennaio 1981 
(e potremmo continuare), su questi 
grandi temi non solo si è in posizione 
di stallo ma c'è il silenzio assoluto. Il 
sindacato sta dando un'ennesima, gran
de prova di responsabilità e di pazien
za, sopportando di passare da Erode 
a Pilato, di sentire chiacchiere incon
cludenti ora sull'uno ora sull'altro dei 
problemi sollevati che sono vitali per 
gli italiani, e nessun ministro, a comin
ciare dal presidente del consiglio, sa 
che pesci pigliare o da dove cominciare 
o che cosa rispondere. Il solo che si 
muove, bisogna dargliene atto, è il « tec
nico » Franco Reviglio, ministro delle 
Finanze, animato da una grinta degna 
di un governo fortissimo, e dal quale 
invece molti si aspettano una cosa sol
tanto: che se ne vada al più presto, af
finché tutto torni come prima. -3 



ATTUALITA 
COLLANA DIRETTA DA MARCO FINI 

SOLDI TRUCCATI 
I SEGRETI DEL SISTEMA 

SIN DONA 
di Lombard. Una requisitoria espio 
slva, inoppugnabilmente documen 
tata, su l'ascesa e il crollo del ban 
chiere di Patti che getta luce sul 
funzionamento di un impero finan 
ziario moderno e mette sotto accu 
sa nomi di primo piano della scena 
politica italiana. Lire 5.000 

I NARRATORI DI FEL TRINELLI 
GLI ITALIANI 

ALTRI LIBERTINI 
di Pier Vittorio Tondelli . Romanzo. 
L'originalità di un'opera prima. Il 
ritratto di una generazione attra 
verso il racconto della vita quotidia 
na di un gruppo di giovani disinibiti, 
irrequieti, diffidenti nei confronti 
delle vecchie mitologie morali, po 
litiche, stilistiche. Lire 4.000 

CINEMA E STORIA 
Linee per una ricerca di Mare Fer 
ro. Il primo efficace saggio sul ci 
nema come •agente e fonte di sto 
ria•. Un vastissimo campo di ricer 
ca ancora inesplorato per capire 
una società, una cultura, una tra 
sformazione, un'ideologia. Lire 3.000 

IL SENSO DELLA 
DISPERAZIONE 
La problematica della depressione 
nella teoria psicoanalitica di André 
Haynal. Realtà, storia e implicazio 
ni della disperazione nella cultura 
occidenta le. Un'analisi critica e 
una ricognizione approfondita che 
spiega l'evoluzione del pensiero psi 
coanalitico, da Freud in avanti, su 
uno dei fenomeni esistenziali ca 
ratteristici della nostra società. Li 
re 10.000 

MEDICINA E POTERE 
.:.•,;.~\_,~.:i:.~:.. ~".(i:. •,•:~(C_AA_A~ 

INFORMATICA SANITARIA 
Storia ideologia tecnologia di Pao 
la M. Manacorda. Questo libro cer 
ca di rispondere al numerosi inter 
rogativi che pone l'Introduzione dei 
calcolator i nel sistema sanitario ita 
liano. Un aspetto tecnico apparente 
mente neutrale che aggrava sprechi, 
inefficienze, delusioni. Li re 7.000 

Feltri nel li 
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Economia 

Su questo fosco sfondo economico, 
la scorsa settimana s'è aperto il con
gresso democristiano, preparato da un 
dibattito che a definirlo squallido è po
co. Ma che cosa vuole, che cosa pro
pone questo partito ,a se stesso e al 
paese ,per il progresso economico e so
ciale? Come vuole combattere l'infla
zione, la disoccupazione, il sottosvilup
po meridionale, l'evasione fiscale, lo 
sfascio amministrativo, la degradazio
ne industriale, la parassitaria ipertrofia 
terziaria? Come vuole difendere la sta
bilità del cambio, la competitività in
ternazionale, la profittabilità degli 
scambi, in un mondo inquieto nel qua
le la spietata egemonia dell'imperiali
smo economico personificata dagli 
Stati Uniti si scontra con la volontà <li 
liberazione del Terzo Mondo, ormai 
deluso anche dalla politica di potenza 
dell'Unione Sovietica? 

Nel chiacchiericcio da sottoscala di 
zacchini, dorotei, andreottiani, fanfa
niani e forzanovisti, a nessuna di que
ste domande c'è stato il benché mi
nimo tentativo di risposta. La questio
ne del governo insieme al PCI o sen
za di esso è stata prospettata in sé, 
come articolo di fede, come discrimi
nante del Bene e del Male, indipenden
temente dai drammi aperti dinanzi al 
paese, e dei quali il dramma economi
co non è certamente il minore. Ottu
sità politica? Crediamo di no. Messa 
alle strette, la DC ha deciso <li giocare 
il futuro del paese. E di giocarlo, spo
stando tutto a destra. Sa benissimo 
che il pentapartito non è praticabile 
e che alternative non ci sono, se non 
il governo con il PCI. Perciò ha deciso 
di chiamare il paese, con nuove elezio
ni anticipate, alla risposta decisiva su 
questa alternativa: o il governo in 
condominio con il PCI, che vorrebbe 
dire lotta senza quartiere ai privilegi, 
ai corporativismi, alla decomposizione 
della società e dello Stato, o tutto il 
governo alla DC ed ai suoi succubi al
leati, secondo il vecchio e mai rinuncia
to sogno della legge truffa. Questa è 
la vera posta del congresso democri
stiano. Scomparso Moro, sta alle com
ponenti più responsabili e lucide di 
quell'arcipelago politico, impedire che 
l'alternativa sia risolta in termini mor
tali per la democrazia italiana. 

E. B. 

Dibattito 
sul terrorismo 
in Parlamento 

La posizione 
della 
Sinistra 
Indipendente 

Cl unisce il comune auspicio 
che l'ordine democratico, che si vuole 
tutelare, non sia un ordine qualificabile 
a discrezione in cui il sostantivo 
conti più dell'aggettivo, una scatola vuota 
da riempire con qualsiasi contenuto, 
non sia quell'ordine di repressione che i 
terroristi vogliono indurci ad imporre 
a noi stessi, ma sia l'ordine costituzionale 
che ci siamo dati, che è vero ordine 
perché è frutto di consenso 
e cne non sopporta altri aggettivi. .. 

A La Sinistra Indipendente ha parteci
W pato attivamente al vivace dibattito 
sul terrorismo che si è concluso qual· 
che giorno fa alla Camera. tentando. at
traverso l'esposizione delle motivazioni 
e la presentazione formale di emenda· 
menti. di migliorarne il testo. Purtroppo 
i risultati ottenuti sono stati deludenti 
determinando l'atteggiamento articola 
to ma sostanzialmente negativo espre%o 
dal parlamentari del Gruppo prima al So· 
nato e poi alla Camera. 

Al Senato a motivare il voto di astnn 
sione del Gruppo è stato Mario Gozzini 
il quale ha spiegato come tale posizio
ne non dovesse intendersi come una 
dissociazione dall'impegno pressoché una
nime del Parlamento e del paese nella 
lotta contro il terrorismo, al quale non 
può andare alcuna indulgenza. Piuttosto 
questo atteggiamento vuole costituire un 
pungolo per un rinnovato impegno di 
tutti a battere il terrorismo. E' ancora 
necessario infatti tanto lavoro individuale 
e sociale per vincere la violenza eversi
va e con maggiore determinazione deve 
impegnarsi lo Stato per dotarsi di nuovi 
strumenti e per riformare quelli esistenti, 
dalla polizia all'amministrazione della 
giustizia. 

Alla Camera, com'è noto, !'ostruzioni· 
smo messo in atto dai radicali ha posto 
l'Assemblea di fronte ad un ulteriore pro
blema con il Governo che ha dovuto ri
correre al voto di fiducia. In apertura di 
dibattito Stefano Rodotà a nome della 
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Sinistra Indipendente ha proposto ecce
zione di incostituzionalità che, seppure 
finemente argomentata, non ha avuto suc
cesso. Per effetto della richiesta del voto 
di fiducia veniva a cadere ogni possibi
lità di emendare il testo già approvato 
dal Senato. 

Sulla fiducia ad illustrare la pos1Z1one 
del gruppo (maggioranza astenuta, con
trari Corvisieri, Galante Garrone, Rodo
tà) è stato Luigi Spaventa il quale ha spie
gato .che • la maggioranza del gruppo con
fida che un'attenta vigilanza politica, che 
la moderazione e la sagacia della magi. 
stratura. che il senso di democrazia delle 
forze dell'ordine possano impedire che 
si avverino tutti i rischi potenzia/i con
tenuti nelle norme censurabili; ritiene 
pertanto che una valutazione generale 
del provvedimento possa consentire un 
giudizio di pur critica astensione. Riten
gono invece alcuni membri del gruppo 
che il vulnus apportato da questo prov-
vedimento ad alcuni fondamentali diritti 
di libertà sia troppo grave e che ciò do-

mini su ogni altra considerazione. Essi 
pertanto esprimeranno voto contrario. Il 
rispetto che il gruppo ha per le possibili 
diverse valutazioni in questa materia così 
delicata è indicato dalla circostanza che 
sia sul voto sulla fiducia, sia sul voto 
sulla conversione è stato affidato ad uno 
solo di noi il compito di rappresentare 
non solo una comune motivazione, ma 
anche un dispositivo in qualche modo di
verso. Le premesse ci uniscono più di 
quanto li dispositivo ci divide e ci uni· 
sce ancora di più il comune auspicio che 
l'ordine democratico, che si vuole tute
lare, non sia un ordine qualificabile a di
screzione in cui il sostantivo conti più 
de/l'aggettivo, una scatola vuota da riem
pire con qualsiasi contenuto. non sia quel
l'ordine di repressione che i terroristi vo
gliono indurci ad imporre a noi stessi, 
ma sia l'ordine costituzionale che ci sia
mo dati, che è vero ordine perché è frut· 
to di consenso e che non sopporta altri 
aggetti'li •. 

A fare la dichiarazione di voto sul de-

creto legge è stato Aldo Rizzo il quale 
ha voluto rilevare come fosse obbligato
rio per un gruppo che tra le sue fila an
novera in maggioranza tecnici del diritto, 
effettuare una valutazione che fosse esclu
sivamente aderente ai contenuti normativi 
del decreto ed alla rìlevanza degli effetti 
delle disposizioni introdotte - proprio 
per questo il gruppo ha espresso a mag
gioranza un voto di astensione mentre il 
voto contrario di alcuni (Corvisieri, Ga
lante Garrone, Rodotà e Spaventa) vuole 
avere anche il significato di un richiamo 
rivolto soprattutto al governo affinché il 
problema della lotta all'eversione sia af
frontato nei suoi termini reali, con la 
predisposizione di strumenti efficaci e 
rispettosi della Costituzione. 

Per dovere di cronaca aggiungiamo che 
alle posizioni espresse alla Camera dalla 
Sinistra Indipendente si sono associati 
gli indipendenti Codrignani, Mannuzzu e 
Onorati che fanno parte del gruppo co-
munista. · 

• 

Ugo Spagnoli/Per una modifica rapida 
dei punti inquietanti della legge anti-terrorismo 

e Il decreto sulle misure contro 
il terrorismo ha sollevato più che 
perplessità, riserve aperte per alcu
ni suoi articoli anche da parte di 
chi, a sinistra, al Senato e alla Ca
mera lo ha approvato nella sua glo
balità. Tant'è che vi è un impegno 
uff:ciale dei gruppi parlamentari di 
sinistra di proporre delle modifi
che alle Camere, mentre da parte 
dei radicali reduci da uno sterile 
ostruzionismo si avanza l'intenzio
ne di un referendum abrogativo. 

Sul'argomento abbiamo intervi
stato l'on. Ugo Spagnoli, vice pre
sidente del gruppo comunista a Mon
tecitorio e noto « esperto » di que
sti problemi avendo ricoperto, nel
le passate legislature, incarichi di 
responsabilità in tal senso. 

A Ugo Spagnoli abbiamo chiesto 
quali sono i punti dei provvedimen
ti antiterrorismo che il PCI e le 
sinistre contestano o ritengono in
quietanti nella loro attuale formu
lazione. 

Spagnoli: « I punti che abbiamo 
ritenuto dovessero e debbano esse
re modificati anche rispetto al te
sto approvato al Senato, sono: quel
lo relativo al fermo di sicurezza; 
quello sulla durata dei termini di 
carcerazione preventiva perché so
no in parte eccessivi, o perché este-
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si a tutti i reati e non soltanto a 
quelli più gravi e del terrorismo; 
terzo punto da rivedere, quello sul
la perquisizione a blocchi di edifi
ci per la quale chiedevamo - e 
chiederemo - che l'autorizzazione 
da parte del magistrato sia più ga
rantita per evitare arbitrii. Su que
sti tre punti si era già determinata 
una intesa fra i quattro gruppi del
la sinistra alla Camera (PCI, PSI, 
PDUP e Sinistra Indipendente) per 
una azione modificatrice comune 
poi resa impossibile dall'ostruzioni
smo radicale e dalla conseguente ap
posizione della fiducia da parte del 
governo. Alla Camera l'intesa fra 
i quattro gruppi della sinistra era 
stata trovata sugli emendamenti re
lativi ai tre punti succitati, presen
tati dal gruppo comunista in sede di 
Commissione. E 11, in Commissione, 
questi emendamenti avevano ripor
tato il voto a favore di 20 commis
sari contro il voto avverso di al
tri 20 ». 

D. - La sostanza di questi emen
damenti mi tre punti in questione? 

Spagnoli: «Gli emendamenti ten
dono a modificare, migliorandolo, 
il testo degli articoli del decreto an
titerrorismo approvato, sia per una 
maggiore chiarezza di interpretazio
ne, sia per una più certa coerenza 
costituzionale. E per evitare inutili 

forzature ed eccessive estensioni sul 
terreno della loro applicazione ». 

D. - Le sinistre ·si sono impegna
te di fronte alla loro opinione pub
blica per una modifica rapida dei 
punti inquietanti della legge antiter
rorismo. Come agiranno ora, e in 
quali tempi? 

Spagnoli: « L'ostruzionismo radi
cale ci ha espropriato della possi
bilità di vedere votare questi emen
damenti, pertanto abbiamo prean
nunziato una iniziativa legislativa 
per investire nuovamente il Parla
mento del problema. L 'iniziativa 
avrà la forma di una proposta di 
legge che conterrà sia i tre emenda
menti formulati in sede di Com
missione alla Camera, sia qualche 
altra e più limitata modifica essen
zialmente di carattere tecnico. Ab
biamo convenuto con gli altri grup
pi di sinistra che, pur conservando 
ognuno la propria autonomia di ini
ziativa, le rispettive proposte di 
modifica i-iano preventivamente con
frontate 1ffinché le soluzioni abbia
no il massimo di omogeneità. Il PCI 
nel breve tempo presenterà le sue 
proposte di modifica da confronta
re con gli altri gruppi della sinistra. 
E naturalmente chiederemo e agi
remo in modo che il Parlamento le 
esamini rapidamente». 

I. A. 
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L'Italia di fronte ai rischi 
della situazione internazionale 

Un complesso 

Andreotti 
e Cossiga 

di timidezza e di paura 
di Vittorio Orilia 

A L'Italia è passata come un'ombra 
W silenziosa attraverso questo primo 
mese e mezzo della sua presidenza del
la Comunità economica europea . Le 
speranze o le illusioni che si erano fat
te sulla possibilità che il nostro governo 
fosse in condizioni di giocare un ruolo 
nell'ambito europeo, le sollecitazioni 
che ad esso erano state rivolte perché 
prendesse una serie di iniziative avva
lendosi della sua autorità presidenziale 
sono rimaste senza risposta e b presi
denza italiana è stata come una fine
stra senza vetri attraverso la quale so
no passate le ventate tempestose delle 
ultime settimane senza che alcuno si ac
corgesse della esistenza di una presen
za italiana. Teniamo pur conto dcl fat
to che una presidenza come quella dei 
Nove ha nella sua stessa funzione e 
nella complessità degli interessi rappre
sentati un elemento notevole di limi
tazione e valutiamo pure la gravità dei 
fatti accaduti sulla scena internaziona
le. Resta tuttavia da chiedersi se si pos
sa seriamente parlare di un qualsivoglia 
ruolo giocato dall'Italia in quest'ultimo 
periodo, sia nella definizione di un ruo
lo dell'Europa nel grande scontro in
ternazionale in atto, sia nell'appronta
mento di soluzioni ai contrasti che scuo
tono i Nove paesi sui problemi più spe
cificamente comunitari. Senza ripetere 
la sferzante :tffermazione di Baget Boz
zo che l'Italia è la Bulgaria della NA
TO - poco lusinghiera anche per la 
Bulgaria - sta di fatto che l'Italia è ap
parsa nell'ultimo periodo come una sor-
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ta di trasmettitrice anonima delle pro
poste che venivano avanzate dalla si
gnora Thatcher da una parte, da 
Schmidt e Giscard d'Estaing dall'altra, 
senza alcuna capacità autonoma di 
schieramento e di filtro delle aitrui po
sizioni. 

Il culmine della impotenza ci sem
bra sia stato raggiunto nella riunione 
del Consiglio dei ministri immediata
mente successiva all'incontro Schmidt
Giscard, quando la presidenza italiana 
si è lasciata cogliere del tutto impre
parata di fronte alle proposte franco te
desche e alle rimostranze britanniche e 
ha mancato la occasione di formulare 
un proprio documento su cui imposta
re la riunione ministeriale, obbligando 
cosl l'intero meccanismo a riconvocar
si per prendere una decisione o anche 
solo per consultarsi in maniera appro
fondita. Debolezza politica evidente, 
ma anche fallimento tecnico dell'intera 
rappresentanza, incapace questa volta 
di formulare anche soltanto uno di 
quei tentativi di sintesi tanto cauti e 
arretrati cari ad alcuni dirigenti della 
Farnesina. Nulla, solo l'assenza totale 
di una posizione. 

In questo quadro anche le cautele 
di Cossiga a Washington, che qualcu
no si era affrettato a valutare in termi
ni almeno di dignità formale, appaio
no, al di là del rifugio dietro la fun
zione presidenziale, il sintomo rivela
tore di una incertezza di fondo e di una 
incapacità a muoversi, forse anche di 
una ignoranza dei problemi a livello po-

litico che non possono non lasciarci 
sconcertati. Date queste premesse, an
che per la sinistra si deve porre il pro
blema di che conto fare, in politica 
estera, di un governo siffatto e della 
utilità o meno di rivolgere ad esso esor
tazioni o inviti o proposte cui chiara
mente non è in grado di fornire alcu
na risposta. 

Ripeteremo allora, dopo la deluden
te esperienza sulla questione dei mis
si li di teatro europeo, dopo l'esaspe
razione polemica sulla invasione dell' 
Afganistan, dopo questa ultima prova 
di incapacità alla presidenza della Co
munità europea, l'abituale lamentela 
che l'Italia non ha, nè ha mai avuto, 
una sua politica estera e che quindi il 
suo ruolo vada sempre più definendosi 
come quello .li un paese di secondo ran
go, e neppure tra quelli più attivi, con
dannato già alla scomparsa dalla scena 
politica internazionale? Non credo che 
questo modo di porre il problema sia 
vantaggioso per alcuno e tanto meno 
per la sinistra, in quanto l'opzione pes
simistica che lo muove alla fine non 
avrebbe altro risultato che quello di 
appiattire anch'essa al livello più basso 
nella iniziativa di politica estera, che 
è poi quello che la Democrazia Cristia
na di oggi vuole, nel quadro della linea 
di indecisione e di rinvio che caratte
rizza ogni aspetto della sua azione po
litica. 

Inoltre è una assunzione polemica di 
comodo asserire che l'Italia non abbia 
avuto, in questi ultimi trent'anni, una 
politica estera. La linea generale di 
schieramento dell'Italia ci sembra in
discutibile: quella di mantenere il no
stro paese n~I gruppo dei paesi ad alto 
sviluppo industriale, quale che fosse il 
posto in cui l'Italia dovesse collocarsi. 
Questo è anche l'approccio cui oggi, 
restando con i piedi per terra, ci sem
bra difficile che lo stesso movimento 
operaio possa sottrarsi, se la questione 
della » scelta di campo » è cosa con
creta e non evasione di carattere ideo
logizzante. Ipotesi, questa, che poteva 
avere anche un suo senso nel periodo 
immediatamente postbellico della guer
ra fredda, ma che oggi non avrebbe 
una possibilità effettiva di ripetersi. Il 
problema vero è che oggi, in una situa
zione internazionale profondamente 
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mutata a confronto di quella di due 
decenni fa, con una destabJizzazione 
crescente e con l'apparire di sempre 
nuovi attori sulla scena internazionale, 
la presenza internazion·ale di un paese 
come l'Italia dovrebbe essere caratte
rizzata da una capacità di movimento 
e di cogliere i nuovi fermenti, proprio 
per la difesa della su:,i posizione nel 
concerto dei paesi sviluppati, che è 
strutturalmente contraria ai modi di in
tervento, anche in politica estera, del
la Democrazia Cristiana e della maggio
ranza dei gruppi dirigenti del nostro 
paese. Lo sfruttamento provinciale che 
si è fatto della invasione dell'Afgani
stan ha anche questo significato, di co
pr;re una sostanziale incapacità di pron
ta iniziativa. Ed è a questo punto che 
la limitata tradizione operativa, la scar
sa conoscenza dei problemi, la mancan
za di un collegamento con l'opinione 
pubblica fanno della politica estera ita
liana un momento di immobilismo del
l'intera situazione italiana. 

Ecco perché sembra inutile, a questo 
punto, continuare a rivolgere degli ap
pelli al governo, o almeno a questo go
verno, e chiedere, via via su questa o 
su quell'altra questione, una presa di 
posizione articolata dell'Italia. Il ri
schio, in una continua ricerca di me
diazione, è che la sinistra finisca per 
appiattire le sue posizioni al livello più 
basso. Più produttiva iniziativa ci sem
bra, in questa fase di trapasso e di ri
flessione, ampliare e approfondire un 
rapporto con la opinione pubblica per
ché maggiormente si preoccupi dei ri
schi reali della situazione internaziona
le e, preoccupandosene, non cerchi la 
via di uscita più egoistica o di minor 
responsabilità, ma quella che coraggio
samente un paese a sviluppo avanzato 
come l'Italia deve saper imboccare se 
vuole mantenere la sua collocaz:one 
internazionale. Qui il ruolo della sini
stra può essere decisivo, nel richiamare 
innanzitutto se stessa e poi tutto il 
movimento popolare italiano alla sua 
tradizione di internazionalismo e di pa
ce e con questi dati di fondo vivificare 
una posizione internazionale per l'Italia 
che non sia più mortificata da un com
plesso di timidezza e di paura. 

• 
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Francia: breve 
la vita felice 
della Sinistra unita 
di Marcelle Padovani 

e Miche! Rocard non è fortunato. 
Candidato alla successione di 

hançois Mitterrand alla testa del Par
tito socialista francese e « candidato 
alla candidatura » per l'elezione presi
denziale dell '81, Rocard ha sempre ac
curatamente evitato di prendere delle 
posizioni poli ti che troppo chiare (né 
sul dibattito che si è acceso intorno al 
bilancio dello stato, né sulla politica 
sociale, né su quella estera, né sull'Eu
ropa). Per evitare di fare troppi scon
tenti. Per perfezionare la sua immagi
ne di candidato neutro, rassicurante, 
giovane (ha 50 anni), moderno e dei 
deologizzato. Per dispiegare la sua 
strategia di ~scesa al potere attraverso 
le pressioni dell'opinione pubblica e 
dei « mass media » piuttosto che at
traverso un normale c11rsus honorum di 
partito. 

Ed ecco che il 5 febbraio scorso, Ro
card rompe il silenzio. Su che cosa? 
Le Olimpiadi. E cosa dice? Che biso
gna boicottare i giochi di Mosca. Ma 
non solo: che si devono imporre al
l'URSS delle misure di ritorsione com
merciali, economiche e culturali. Che 
peccato per Miche! Rocard: il oiorno 
stesso in cui si decide a prendere po
sizione, un sondaggio dell'istituto Louis 
Harris rivela che il 72% dei francesi 
è decisamente contrario al boicottaggio! 
Pessimo debuuo per chi vuol essere un 
candidato al di sopra delle parti. 

Da quest'esempio che potrebbe es
sere soltanto aneddottico, si può trarre 
almeno una impressione: la vita politi· 
ca francese, soprattutto a sinistra, è or
mai dominata dalla scadenza presiden
ziale della primavera 1981. Come se 
quelle elezioni, purtroppo, non fossero 
già vinte da Giscard e per le stesse 
responsabilità della sinistra! 

Il Partito comunista per primo. Fi
nita l'epoca felice che vedeva comuni
sti e socialisti fare campagna insieme 
per il candidato unico delle sinistre. 
Oggi tutti sanno che il PCF presenterà 

un suo candidato, che si tratterà ve
rosimilmente di Georges Marchais, an
zi, che questa scadenza elettorale è di
ventata lo 'icopo principale del PCF. 
Raggiungere il 20% dei suffragi come 
Jacques Duclos nel 1969, o addirittura 
il 22%. Dimostrare che l'egemonia 
della sinistra non appartiene per forza 
ai socialisti. Poi, avendo ristabilito un 
necessario equilibrio, riproporre, per
ché no, una nuova « unione delle sini
stre». Contemporaneamente, il PCF, 
avendo proceduto a un'analisi decisa
mente « terzomondista » (il Terzo 
mondo è il vero soggetto della storia; 
fra i due « campi » che si dividono 
questo mondo, l'imperialista e il socia
lista, bisogna scegliere; i sovietici sono 
gli unici capaci di far da detonatore 
alla rabbia ribollente del Terzo mon
do), dice di aver scelto, per quanto lo 
riguarda, iJ campo rivoluzionario. A 
marzo farà uscire il suo nuovo settima
nale ufficiale con il titolo sintomatico 
di Revolution. 

Al congresso della Gioventù Comu
nista, svoltosi quindici giorni fà, gli 
osservatori hanno notato un manifesto 
intitolato « Vive la revolution ! ». E lo 
stesso George Marchais, parlando ai 
giovani comunisti, esclama: « La bor
ghesia dice di non capire quale sia lo 
scopo del Partito comunista francese. 
Vi farò una confidenza, a voi dirò tut· 
to: i comunisti vogliono fare la rivolu
zione». Un'analisi che conduce Mar
chais molto lontano: non solo ad ap
provare l'intervento sovietico in Afga
nistan, affermando che esso conferma 
il «diritto dci popoli e dei governi a 
richiamarsi alla solidarietà internazio
nale per battere la pretesa imperialista 
di imporre la propria legge ai popoli», 
ma anche a denunciare « i movimenti 
della flotta che potrebbero significare 
una volontà americana di rompere la 
distensione ». 

Ma il PCF si è spinto sino a rivol
gere una dura critica alle posizioni -1 



del Partito comunista italiano: dopo il 
Comitato centrale che ha approvato le 
le conclusioni del viaggio di Marchais 
a Mosca, un documento è stato diffuso 
nelle federazioni, un documento che 
contiene un'aspra critica delle posizio
ni del PCI e del Partito spagnolo, i 
quali non hanno « saputo analizzare la 
situazione internazionale» e si sono 
fatti condizionare dalla propaganda del
l'imperialismo. Il PCF conferma con 
ciò il suo isolamento sia internazionale 
che interno e la sua condotta da «guer
ra fredda ». 

Passiamo al Partito socialista. Feri
to dall'atteggiamento comunista, co
stretto a difendere una « unione delle 
sinistre » ridotta a pura e semplice a
strazione, si trova adesso lacerato dalle 
lotte personali. Alla guerriglia degli 
amici di Michel Rocard contro il segre
tario, gli amici di Mitterrand rispondo
no con amarezza. Ma come, sembrano 
dire, è stato Mitterrand a far salire il 
PSF dal suo misero 5,6% del 1969 al 
25% del '78; è stato lui a restituire 
intera credibilità al socialismo in un 
paese abituato alla « doppiezza » dei 
socialisti, e adesso lo si contesta, lo si 
critica, lo si \'uole estromettere dal suo 
posto di segretario! Ma come mai? Non 
sarà perché una candidatura Rocard al
la leadership del partito, data la sou
plesse politica del personaggio, sia de
stinata a seppellire definitivamente 1' 
unione con i comunisti per facilitare 
piuttosto un accordo con Giscard? Co
me si vede, attraverso le lotte di cor
rente all'interno del socialismo france
se, c'è soprattutto un non trascurabile 
dibattito di lir.ea. 

M. P. 

8 

I conti con l 'Oste 
Quel ministro 
è un terrorista! 
di Giorgio Ricordy 

A L'attuale ministro delle Finanze 
W divenne noto agli italiani qualche 
anno fa, quando, ancora professore 
universitario, si trovò a capo di un'e
quipe impegnata ad affrontare quella 
che allora era considerata la bestia 
nera dell'economia nazionale: la spe
sa pubblica. Fu proprio il professor 
Reviglio, infatti, il primo a far sape
re le dimensioni disaggregate di un 
passivo considerato a quell'epoca una 
delle cause principali della crisi econo
mica italiana. Oggi la spesa pubblica 
non è stata in nessun modo ridotta, 
ma le oscillazioni della moda l'hanno 
relegata dal ruolo di comprimaria a 
quello di comparsa: oggi, a tenere la 
scena, è rimasto il costo del lavoro. 

Ma intanto Reviglio è diventato 
ministro, e, rendendosi conto che non 
si possono licenziare gli eserciti di di
pendenti pubblici improduttivi e quin
di non si possono diminuire, in ma
niera apprezzabile, le spese, ha deciso 
di risolvere i problemi del deficit in 
maniera elementare: aumentando le 
entrate. 

Veramente non è stato lui a pren
dere questa fondamentale decisione: 
la paternità della rivoluzione fiscale 
italiana appartiene, come tutti sanno, 
a Visentini. Ma a Reviglio, per una 
serie di circostanze, appartiene il non 
facile compito di aver provato, o di 
star provando, a metterla in pratica, 
questa rivoluzione. Che poi significa 
non molto di più che riuscire a far 
pagare le tasse agli italiani. 

Ma l'uso del termine « rivoluzione», 
in questa circostanza, non è casuale 
e non deve sembrare improprio: paga
re le tasse, infatti, rappresenta per il 
popolo italiano un tale cambiamento 
nelle abitudini nazionali, che c'è da 
attendersi - se le intenzioni del mi
nistro andranno in porto - un pro
fondo rivolgimento nel costume, nelle 
abitudini, nel modo di pensare, e, 

• chissà?, perfino nel modo di votare di 
ampissime fasce sociali. Non di tutte, 

si intende, poiché, come è noto, chi 
percepisce un reddito fisso da lavoro 
dipendente ormai non sfugge al fisco. 
La guerra vera si combatte sul terreno 
del cosiddetto lavoro autonomo, e le 
vicende odierne della ricevuta fiscale 
e dell'IVA ne rappresentano un bel
l'esempio. 

Il ministro ha spiegato che tutti 
evadono, che alcuni evadono quasi per 
il 70 per cento (vedi i commercianti 
e i pubblici esercenti), ma la reazione 
di costoro, sotto l'indice accusatore 
del ministro e della pubblica opinione, 
è netta e decisa: rivendicano il dirit
to di perseverare nell'evasione. 

Tutti gridano che essi hanno torto, 
che sono sfacciati, che devono accet
tare di compiere il loro dovere di cit
tadini e di contribuenti. Ma pensiamo
ci sopra un momento: uno Stato nel 
quale ogni cittadino paga davvero le 
tasse in proporzione al proprio reddi
to è già, per questo solo fatto, uno Sta
to democratico, e riconosce implicita
mente ai cittadini il diritto e il compi
to di sorvegliare, controllare, giudica
re i comportamenti della pubblica am
ministrazione che spende quei soldi. 
Uno Stato del genere riconosce impli
citamente l'uguaglianza di tutti i cit
tadini, la pari dignità di ciascuno din
nanzi alla legge e al pubblico potere. 
E', insomma, uno Stato che conferisce 
ai cittadini un'autorità e una dignità 
che li rendono effettivamente sovrani, 
e \'eramente l'origine di tale sovrani
tà è nel lavoro da essi svolto che, an
che nelle sacche più improduttive, ge
nera tuttavia ricchezza sotto forma di 
danaro fornito per i bisogni della col
lettività. Uno Stato nel quale tutti i 
cittadini pagano le tasse in misura con
grua, non è perciò stesso uno Stato so
cialista, ma è perlomeno uno Stato fat
to di cittadini e non imperante su un 
popolo suddito. 

Bastano queste poche osservazioni 
per rendersi perfettamente conto di 
quanto hanno ragione albergatori e 
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bottegai a ribellarsi contro la guerra al. 
l'evasione minacciata dal ministro Re
viglio. E per rendersi conto del perché 
il regime paternalistico e assistenziale 
della Democrazia Cristiana si è sem
pre sornionamente opposto a simili 
guerre, considerando la concessione 
dell'evasione fiscale come una preziosa 
merce di scambio utile a mantenere le 
proprie inefficienze amministrative e 
a conservare le proprie pratiche clien
telari e di cosca. Per antico retaggio, 
l'esonero dal pagamento delle tasse 
riguarda due categorie essenziali: i pa
droni dello Stato e quelli che allo Sta
to sono estranei, i quali ultimi possono 
essere servi della gleba o cortigiani, 
preti o soldati di ventura, ma comun
que privi del diritto di mettere mano 
sulla cosa pubblica. Insomma si tratta 
magari di privilegiati, ma non di « cit
tadini » nell'accezione che la tradizio
ne repubblicana attribuisce a questo 
nobile termine. 

In Italia, bottegai e albergatori, com
mercianti e trattori, e professionisti del 
bisturi e della carta bollata, non sono 
tutti uguali fra loro: anche fra loro 
c'è il ricco sfondato con panfilo e ae
reo personale, e il poveraccio che fa. 
tica col suo sudore a mandare avanti 
la baracca; però c'è fra essi un co
mun denominatore che li unisce: sono 
tutti sostanzialmente estranei alla ge
stione della cosa pubblica. Salvo rare 
eccezioni, non è fra costoro che si 
può rintracciare una severa coscienza 
sociale, una militanza politica, un im
!'Cgno serio e coerente per migliorare 

la vita collettiva. La vita sociale, per 
costoro, si esaurisce nel rapporto con 

la propria clientela. Del resto, con si

mili comportamenti, essi non fanno 
altro che attenersi alle istruzioni preci

samente impartite, anche se mai espli
citamente dettate, dal potere costi· 
cuito. 

Lo spazio vitale - che a qualcuno 
è concesso in maniera limitata, ad altri 
con larga munificenza - è loro ga

rantito proprio dalla cura indefessa 
che essi oongono al proprio « particu
lare » e alla contestuale tolleranza che 

il potere pubblico ha sempre loro elar
gito non occupandosi con troppa at· 

tenzione delle loro pratiche. Una sor

ta di « vivi e lascia vivere», che il re-
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gime democristiano ha inutilmente 
tentato di instaurare con tutto il po
polo italiano, e che si è risolto nel 
catastrofico fallimento odierno. 

Ora, in forza di quale logica, tante 
categorie di gente che si è sempre 
scrupolosamente occupata dei fatti 
propri e non ha mai disturbato /or. 
signori, dovrebbe accettare pacifica
mente di vedersi ritirare guarentige an
tiche che sono state alla base stessa 
dell'equilibrio economico generale, del
la loro acquiescenza politica, del « pat
to sociale» da esse tacitamente stipu
lato con il regime democrist'iano? For
seché il regime è cambiato? 

Invece no, il regime non è cambia
to affatto. 

Non è cambiata in nulla la mappa 
sociale che il regime democristiano ha 
pazientemente, scrupolosamente dise- · 
gnato, compiendo un'opera titanica, dal 
'48 ad oggi, riuscendo a trasformare i 
modelli di consumo e la natura dei bi
sogni sociali del popolo italiano: quelli 
che dopo la guerra ancora chiedeva
no terra e lavoro, oggi chiedono una 
pensione di invalidità, l'utilitaria e il 
televisore a colori. In ciò si può sin
tetizzare la portata della vittoria del 
regime. 

Ora, una scrupolosa lotta all'eva
sione fiscale, dopo averne verificato i 
livelli che superano la metà del red
dito di molte categorie, sarebbe dav
vero una rivoluzione: perché intro
durrebbe tali e talmente profonde mo
difiche nella distribuzione del reddito, 
tali rimescolamenti nella scala socia
le, tali trasformazioni nei modelli di 
consumo, da far supporre davvero in 
prospettiva l'intervento di cambiamen
ti strutturali nell'assetto economico e 
produttivo di tutto il paese. Una si
mile « rivoluzione», il re~ime, non se 
la può permettere .Tutt'al più può es
servi costretto dalle forze che ad esso 
si oppongono, ma prima di capitolare 
su questo fronte, i colpi di coda e le 
resistenze saranno innumerevoli. 

La rivolta dei pubblici esercenti è 
dunque perfettamente omologa agli e
quilibri del regime, e i cenni di arre
tramento dcl ministro non si sono 
fatti aspettare: tanto per cominciare 
occorre transigere sulle sanzioni agli 
evasori. 

Del resto, la medesima identificazio-

ne fra regime democristiano e Stato, 
di cui parlava Vacca in un'intervista 
pubblicata qualche settimana fa su 
queste pagine, fornisce alla Democra
zia Cristiana da un lato e, dall'altro, 
in questo caso, ai pubblici esercenti 
impegnati a difendere il proprio ruo
lo di utili evasori, la miglÌore delle 
garanzie: tutti, anche i partiti di op
posizione, hanno scrupolo a mettere 
in crisi il regime, poiché con esso po
trebbe entrare in crisi lo Stato. Lo dis
se anche Moro nella sua celebre requi
sitoria contro chi avrebbe voluto fare 
il processo alla DC. Le utopie di Re
viglio, infatti, osannate dalla stampa 
e dalla pubblica opinione, selvaggia
mente aggredite dalle corporazioni o 
dai loro portavoce come i socialdemo
cratici, non trovano neppure nei par
titi della sinistra quel sostegno ener
gico e quella mobilitazione che sareb
bero necessari a trasformarle in pro
getti politici precisi e ad ampio respi
ro, perfettamente coerenti - sia det· 
to per inciso - con quelle ipotesi di 
«austerità» in cui, non per caso, l'I. 
talia dci ceti medi e dei privilegi assi
stenziali non è stata capace di vedere 
nient'altro che una subdola proposta 
di sacrifici. 

Proprio a conclusione del famoso 
convegno in cui la parola d'ordine del
la « austerità » venne lanciata, ormai 
tre anni fa. Berlinguer ricordava le pa
role del Manifesto dei Comunisti se· 
condo cui « o si avvia "una trasforma
zione rivoluzionaria della società" o si 

può andare incontro "alla rovina co
mune delle classi in lotta"; cioè - ag

giungeva Berlinguer - alla decadenza 

di una civiltà, alla rovina di un paese». 

Le forze in campo per portare alla 
rovina il paese e alla decadenza la 

nostra civiltà, oggi sono tante: e van
no dai terroristi armati a tutti quelli 

che, appunto, si oppongono alla « tra
sformazione rivoluzionaria della so

cietà ». Ma il ministro Reviglio deve 

stare molto attento: perché se quelle 
forze dovessero ancora registrare una 

vittoria vanificando la sua lotta con
tro gli evasori, potrebbe toccare a lui, 

per aver tentato di destabilizzare il 

regime, di essere accusato senza tanti 
complimenti di « terrorismo». 

• 
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I bilanci spastici delle banche 
di Gianni Manghetti 

e La chiusura in atto dei bilanci delle banche spinge 
ad alcune prime riflessioni su alcune tendenze di fondo 
che negli ultimi tempi si sono venute delineando all'in· 
terno del sistema bancario e che sembrano uscire con
fermate anche dai dati del 1979. 

Innanzitutto, la differenziazione tra i risultati di ge
stione delle banche di più ampie dimensioni (maggiori 
e grandi) rispetto a quella di minori dimensioni. Da al
cuni anni anche nel sistema bancario si registra quel 
dualismo tra grande e piccoh azienda già emerso con 
preoccupante evidenza nel sistema economico; segnale 
di una crisi strutturale profonda che ha investito il pro
cesso di accumulazione nel nostro Paese. 

Naturalmente, a differenza del settore indu$triale, 
nel sistema bancario ordinario non vi sono bilanci in 
pcrdira; tuttavia, l'esame dell'utile netto in rapporto al
la raccolta consente di trarre considerazioni diverse da 
quelle cui porterebbe la sola :inalisi degli utili netti to
tali dichiarati a bilancio e che per il 1979 oscilleranno 
probabilmente intorno ai 500 miliardi di lire. Le ban
che grandi e maggiori registrano un utile netto (relati
vamente alla raccolta) che è appena un quarto di quello 
delle banche piccole e minori; è evidente che doven
dosi ritenere adottate, aldilà delle dimensioni e delle 
categorie di aziende, valutazioni di bilancio omogenee, 
tale differenza può essere r:condotta all'esistenza di pro
blemi specifici che gravano sulla gestione delle banche 
di più grandi dimensioni. • 

Di fatto tali banche presentano vincoli che nel qua
dro dato si traducono in cosci generali più elevati ri
spetto alla raccolta. In particolare, la ripartizione degli 
sportelli produce almeno due conseguenze specifiche: la 
prima connessa ad una diffusione su tutto il territorio 
determina costi organizzativi più elevati: non a caso 
ad esempio i costi generali delle casse di risparmio 
maggiori sono nettamente più bassi di quelli delle ban
che maggiori grazie alla concentrazione regionale. La 
seconda conseguenza discende dalla presenza degli spor
telli solo nelle grandi città ove il costo specifico della 
raccolta (il tasso di interesse passivo) è più elevato di 
quello subito dalle aziende operanti prevalentemente 
nelle campagne e nelle città minori. 

Sono problemi che vanno aldilà dei confini delle 
singole aziende perché le grandi banche sono caricate 
di fatto di obiettivi di ordine strategico quali: il rac
cordo con tutti i mercati esteri a favore delle imprese e 
della bilancia dei pagamenti; il sostegno finanziario de
gli investimenti delle grandi imprese; il salvataggio dei 
gruppi in crisi. Appare quindi di tutta evidenza la ne
cessità di conseguire tali obiettivi nei termini più eco
nomici possibili. Mentre sarà opportuno ritornare in al
cra sede su questo tema, sembra opportuno fin da ora 
rilevare l'esigenza di percorrere almeno due strade: la 
prima, già avviata, di rivedere l'intera mappa degli spor-

telli in relazione alla concorrenza bancaria e alle fun. 
zioni svolte e da svolgere negli anni '80; la seconda, di 
provvedere a ricapitalizzazioni sufficienti a permettere 
il conseguimento degli scopi generali a costi più con
tenuti. 

La seconda cendenza di fondo concerne la produtti
vità del lavoro. Prodi ha sollevaco la questione sul Cor· 
riere della Sera ma occorre distinguere in modo diverso 
problemi e responsabilità. La produttività misurata in 
termini di raccolta per dipendente è in netto aumento: 
da 360 milioni nel 1974 a circa 660 milioni nel 1978. 
I bilanci del 1979 ne evidenzieranno probabilmente 
una ulteriore crescita. 

Il problema è ben altro: è la produttività in termini 
di servizi, creditizi e non, a favore delle imprese che è 
in diminuzione. Pesano, innanzitutto, su questo aspet· 
to i vincoli generali alla politica degli impieghi e che 
non riguardano la responsabilità dei lavoratori. Vi pe
sa, inoltre, la tendenza ad un utilizzo della azienda di 
credito quale cassa per conto terzi, vero e proprio in
termediario di tesoreria pubblico e privato. Anche in 
questo caso a monte stanno responsabilità che non coin
volgono affatto i lavoratori: è la crisi dello Stato che 
si scarica anche sulle aziende di credito producendo ef· 
fetti indesiderabili in termini di degenerazione dell'at· 
tività bancaria come ad esempio la riduzione del lavoro 
a mera attività burocratica. Di fronte a tali problemi 
molti consigli di amministrazione 5embrano non coglie
re l'impatto di questo processo sulle strutture aziendali. 

Anche per questa ragione sarà opportuna una rifles
sione attenta dei sindacati ai quali spetterà di affrontare 
contestualmente a quello della professionalità i nodi 
della riorganizzazione dei servizi e quindi della mobili
tà del lavoro. Solo i lavoratori, infatti, possono contra
stare ed impedire, nel loro interesse, degenerazioni del
l'attività produttiva che non possono non produrre alla 
lunga conseguenze negative (dal qualunquismo al cor
porativismo) sul terreno dei comportamenti sindacali 
per non parlare delle conseguenze connesse alla politica 
delle ·alleanze della classe operaia. 

Infine, ma non da meno per importanza, una con
siderazione sull'utilizzo degli utili di bilancio. Nelle ban
che pubbliche ogni anno essi originano sotto forma di 
erogazioni di beneficenza sprechi considerevoli di de
naro. Ebbene, è una tendenza, e talora una vera e pro· 
pria corsa, che va bloccata. E', infatti, inammissibile di 
fronte alla crisi del Paese prosegufre su questa strada. 
Gli utili delle banche pubbliche non assegnati a capitale 
devono essere investiti in accordo con gli enti locali in 
modo trasparente e nell'interesse della collettività. Gli 
stessi consigli di amministrazione non possono non ca
pire che vi è un interesse delle aziende di credito ad 
un comportamento diverso: è in gioco, aldilà di qualche 
beneficio contabile, la credibilità stessa della banca. • 

L·Astroleblo • qulndlcinele • n. 4 • 17 febbraio 1980 



Il confronto 
tra ~averno e sindacati 

Sei mesi nell'anticamera 
di Cossiga 

di Gianfranco Bianchi 

e A tre settimane dallo 
sciopero generale del 15 
gennaio, le Confederazioni 
sindacali si sono incontrate 
con il presidente del Consi
glio Cossiga per discutere 
le stesse questioni per le 
quali hanno fatto anticame
ra fin dal settembre scorso, 
quando il presidente del 
Consiglio aveva assicurato 
essere imminente un incon
tro « decisivo •. I continui 
rinvii non dipendono solo 
dalla diminuita capacità di 
pressione del sindacato sul
l'Esecutivo . Tuttavia, anche 
questo va messo nel conto, 
assieme ad una situazione 
politica talmente magmatica 
da precludere ogni possibi
lità di accordo che faccia 
perno su una diversa politi
ca economica, come vanno 
chiedendo i sindacati. Sem
mai, un briciolo di intesa 
può venire solo da alcuni 
aggiustamenti parziali su que
sta o quella rivendicazione. 
Le stesse Confederazioni del 
lavoro non si fanno illusio
ni, tant'è vero che hanno 
chiesto un governo che ab
bia la forza di governare. 
C'è, comunque, un senso 

di impasse, di una frustra· 
zione che si riflette sul com
portamento dei lavoratori e 
sul loro rapporto con la 
stessa organizzazione. 

Sono cominciate le trat
tative per il rinnovo dei 
contratti di lavoro nel pub
blico impiego, tre milioni e 
me7.zo di dipendenti, la più 

grande azienda del nostro 
paese, con la produttività 
pm bassa, probabilmente, 
anche rispetto alla burocra
zia zarista o a quella bor
bonica molto più citata. Par
tono con un ritardo di un 

anno, mentre non è ancora 
definitivamente compiuto il 
cammino legislativo degli ac
cordi del triennio preceden
te, spirato nel 1978. Solo 
questo dà un'idea della pe
ricolosità della situazione 
contrattuale nel pubblico 
impiego, dei suoi riflessi 
politici anche sulla succes· 
sione al governo Cossiga. E' 
in gioco non tanto o non 
solo il dilatarsi della spesa 
pubblica corrente, con le i
nevitabili ripercussioni sul· 
l'inflazione giunta al 20 per 
cento, ma la riforma della 
più vasta, capillare (e fi
nora sapientemente con
trollata dalla DC e dai suoi 
alleati) struttura di potere 
che vi sia in Italia. Da qui 
le difficoltà che incontrano i 
sindacati nel compiere ogni 
sia pur piccolo passo in a
vanti, dovendosi aprire la 
strada in un mare di resi
stenze e di contraddizioni, 
comprese quelle che covano 
in se stessi, poiché non tut
te le Confederazioni hanno 
una stessa matrice cui turale 
e un uguale, adamantino pas
sato nei confronti degli al
lettamenti che inevitabil
mente provoca la frequenta
zione, anche se contrattuali
stica, con il potere. Senza 
contare le diverse spinte del
le numerose categorie, alcu
ne preoccupate dalla erosio
ne corporativa, faticosamen
te mediate dalle Confedera
zioni. Si tratta dunque di 
una grossa partita, altrettan

to decisiva di quella in cor
so alla Fiat, ma per la quale 
la sinistra e anche vaste aree 
del sindacato sembrano ave
re minore consapevolezza. 

Sta per partire la contrat
tazione articolata,come vie-
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ne definita nel gergo sin
dacale, nelle fabbriche me
talmeccaniche. Il mese scor
so la FLM ha tenuto un se
minario a Bologna per sgros
sare la materia e concertare 
una linea unitaria. Il Diret
tivo di questo mese la de
finirà meglio, ma su alcuni 
punti (incentivi, ancoraggio 
alla linea generale dcl sinda
cato centrata sull'occupazio
ne e le riforme ecc.) le posi
zioni all'interno della Fede
razione metalmeccanici non 
sono ancora posizioni comuni 
di tutta l'organizzazione. In 
più, occorre mettere nel con
to una vera e propria offensi
va inflazionistica di una parte 
cospicua del padronato, vol
ta a ripristinare ehrgizioni 
di premi e aumenti retributi
vi al fine di rendere impos
sibile ogni linea di attacco 
ali 'inflazione e promuovere 
invece una svalutazione del
la moneta. In pratica, que
sto si traduce per il sindaca
to in una ulteriore perdita 
di controllo del salario. 

Sono tre momenti dell'at
tuale « stretta » sindacale, 
tr~ momenti decisivi. In tut
ti e tre il sindacato mostra 
di muoven.i con difficoltà, 
dà la sensazione di un ap· 
pesantimento della sua azio
ne. Si tratta certo di una 
conseguenza della crisi in 
cui versano tutte le struttu· 
ture portanti della nostra 
democrazia, crisi alla quale 
non poteva sfuggire il sin
dacato. Comunque, per to
gliere ogni possibile lettura 
consolatoria a questa trop
po facile considerazione di 
ordine generale, lo stesso 
sindacato sta muovendosi 
non tanto per correre ai ri
pari, quanto per rinvendire 

e rendere acuminata la pro-

pria strategia. Si individua
no alcuni filoni, soprattut
to ncUa CGIL e nella 
CISL, lungo quali le 
Confederazioni intt:ndono 
muoversi per il recupe
ro e il rilancio. A comin
ciare da una riconsiderazio
ne dell'atteggiamento del 
sindacato nel triennio dei 
governi di larga maggioran
za democratica e del modo 
con cui, nelle Confederazio
ni, sono stati vissuti alla ri
cerca di maggiore unità. Un 
periodo di indubbio logora
mento dei rapporti unitari, 
sull'onda di una polemica an
ti-PC! che non nasceva da 
esigenze interne al movimen
to. Inoltre, l'attenzione sin
dacale si appunta 5ull'allen
tamento del legame dell'or
ganizzazione con i lavorato
ri. Sono in corso « esperi
menti » di un certo peso 
nella CGIL, ad esempio. I 
con~ressi regionali in cor
so si concludono con l'ele
zione a voto segreto dei di
rigenti e c'è un ripensamen
to sull'adesione cosiddetta 
automatica dei lavoratori al 
sindacato mediante il rinnovo 
d'ufficio delle tessere com
piuto dalle amministrazioni 
aziendali in mancanza di una 
esplicita revoca della delega 
da parte dell'iscritto. Nel suo 
recente convegno dei qua
dri, la CISL ha operato una 
correzione e un chiarimento 
della propria posizione, che 
resta comunque ancorata al
la « ideologia contrattuali
stica ,. , pronunciandosi per 
l'abbattimento di ogni di
scriminazione a sinistra nel 
governo del paese. C'è pe
rò un rischio: il tempo non 
gioca a favore del sindacato. 
Certi ritardi si possono tra

sformare in sconfitte. • 
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Nella foto in alto: 
Lo Scià e Carter; 

sotto Marchals. 
Paletta e 

Berlinguer 

IL PCI, 
L'EUROPA, 

IL NON 
ALLINEAMENTO 

La. crisi della distensione: 
questioni di metodo 

di Carlo Pinzani 

A « \Y/er denkt Abstra· 
W kt?» («chi pensa in 
astratto ») è il titolo di uno 
scritto di Hegel ripubblicato 
da Togliatti su «Rinascita» 
nel 1957, a proposito della 
discussione sui crimini di 
Stalin, come allora si diceva 
per indicare il problema sto
rico dello stalinismo. 

Con esso Togliatti inten· 
deva fornire un esempio di 
critica al modo unilaterale 
di analizzare le situazioni 
concrete, esempio, fra l 'altro, 
assai vivace ed ironico. Lo 
scrittarello hegeliano si rife
risce ai contrastanti giudizi 
unilaterali che possono dar
si attorno ad un medesimo 
fatto, nel caso un assassinio. 

A questo episodio mi ha 
fatto pensare l'intervista di 
lngrao su « Rinascita » a 
proposito della situazione 
internazionale e dell'inter
vento sovietico in Afghani
stan: nell'intervista si affer
ma che « chi pensa in astrat
to » sono in realtà coloro 
che, prendendo atto della 
situazione di tensione tra 
le due maggiori potenze 
mondiali, postulano la ne
cessità di schierarsi, assu
mendo che il rapporto tra 
i blocchi si possa esaurire 

in termini di potenza milita· 
re. E lngrao sottolinea che 
l'attuale situazione interna
zionale è caratterizzata da 
elementi di novità tali che 
non è più possibile ragio
nare senza valutare adegua
tamente anche un'altra se
rie di elementi politici, so
ciali e soprattutto economici 
- talché chi non ne tiene 
conto, anziché essere reali
sta è, in realtà, astratto e 
dogmatico. 

A prescindere da ogni pur 
ragionevole dubbio sull'ef
fettiva novità di un approc
cio di questo genere, che in 
realtà deve essere assunto 
per l'analisi delle relazioni 
internazionali di ogni mo
mento storico, è forse oppor
tuno rovesciare l'imposta
zione e chiedersi se sia cor
retto ragionare come se i 
rapporti di forza tra gli Sta
ti possano prescindere dalla 
sfera militare. l ngrao si ri
trae, giustamente spaventa
to, di fronte alla prospetti
va che comporta « le guer
re, forse la guerra, lo scon
tro nucleare ... ». Ma, pur
troppo, nel novero delle 
possibilità rientra anche que
sta, ed allora il problema dei 
rapporti di forza militare de-

ve essere affrontato nei suoi 
termini reali e senza esorci
smi. 

Il fatto è che la vera que
stione che, ancora una vol
ta, e drammaticamente, si 
ripropone al movimento o
peraio, è quella dell'evitabi
lità o dell'inevitabilità delle 
guerre nell'età dell'imperia
lismo. Se il problema è an
noso, non si può però dire 
che le condizioni della sua 
soluzione siano rimaste in
variate nel tempo. 

Il XX Congresso del PC
US, quasi un quarto di se
colo fa, aveva apertamente 
proclamato che l'esistenza 
di un forte blocco di Stati 
socialisti e lo sviluppo di 
un possente moto di libera
zione dei paesi excolorriali 
rendevano non inevitabile la 
guerra anche nell'epoca del
l'imperialismo: questa affer
mazione sembra mantenere 
ancora oggi la sua validità, 
sia pure con due importanti 
corollari. 

Anzitutto, la forza del 
blocco socialista era almeno 
sul piano oggettivo profon
damente legata alla prospet
tiva di politica interna so
vietica indicata allo stesso 
XX Congresso e riafferma-

ta nel XXII, cioè allo svi
luppo di un processo di 
concreta riaffermazione dei 
princip_i della legalità socia
lista, processo che, se non 
inesistente, è stato certo del 
tutto insufficiente nell'Unio
ne Sovietica e negli altri pae
si socialisti. E questo - è 
evidente - è un elemento 
che riduce la forza del cam
po socialista, al pari delle 
divisioni interne che hanno 
raggiunto asprezze che, anco
ra una volta, hanno trovato 
espressione sul piano della 
forza militare. 

Il secondo corollario è 
che, anche nel momento in 
cui fu formulata, la tesi della 
non inevitabilità della guer
ra non ha mai avuto il valore 
di una constatazione, bensl 
sempre quello della indica
zione di un obiettivo da 
raS?giungere per il complesso 
delle forze che nel mondo 
si richiamano al socialismo, 
per le qua1i quello della pa
ce nelle relazioni internazio
nali è un obiettivo tradizio
nale che fa parte, come ele
mento utopico, della coscien
za di masse sterminate di 
uomini. 

Se le cose stanno cosl, 
molte delle affermazio

ni che sono state fatte nel 
Partito comunista italiano a 
proposito delle ultime vicen
de internazionali e in parti
colare dell'intervento milita
re sovietico in Afghanistan 
meritano un'attenta conside
razione. E ciò tanto più in 
quanto l'obiettivo dell'inevi
tabilità della guerra sembra 
essersi allontanato notevol
mente nell'ultimo anno, co
me conseguenza della crisi 
economica che travaglia il 
mondo capitalistico e che 
sottopone a forti tensioni 
anche le economie dei pae
si socialisti. La distensione 
si era sviluppata, nonostan-
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te tutte le battute d'arre
sto ed i drammi degli anni 
'60 e '70, nonostante l'ine
sistente polemica contro di 
essa condotta dai dirigenti 
cinesi che disinvoltamente 
sono passati dalla denuncia 
dell'imperialismo come « ti
gre di carta» da sconfigge
re militarmente a quella 
d~ll '« egemonismo » sovie
tico. 

E' però importante stabi
lire il momento in cui il 
processo di distensione ha 
subito l'inversione di ten
denza che 0ggi si manifesta 
in modo tanto drammatico: 
non è certo azzardato affer
mare che il punto di svolta 
è il 1976 con il ritorno dei 
democratici al governo ne
gli Stati Uniti, e con l'in
gresso di Carter alla Casa 
Bianca, che ha fornito un' 
ulteriore conferma della 
maggiore aggressività inter
nazionale delle amministra
zioni democratiche rispetto 
a quelle repubblicane dalla 
morte di Roosevelt ad oggi. 

Come ha acutamente os
servato di recente Noam 
Chomsky, l'avvio di Carter 
nella politica internazionale 
fu caratterinato dalla temati
ca dei diritti dell'uomo, che 
altro non era se non una 
brillante e fortunata escogi
tazione per ricostruire l'im
magine dell'America sul pia
no internazionale, assai de
turpata dai disastri propa
gandistici del Vietnam, del 
Cile e dello scandalo di Wa
tergate. Del resto, che cosl 
fosse. è stato dimostrato sen
za ombra di dubbio dall'ap
poggio pertinace dell'Ammi
nistrazione Carter al regime 
di Reza Pahlevi, della cui 
abiezione megalomane si è 
avuta in Europa solo una 
pallida idea. 
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L 'illusione 
della ''piccola coesistenza'' 

di Italo Avellino 

e Dalla coesistenza e competizio
ne pacifica alle prove di forza: que
sto è il significato politico intrinse
co dell'intervento sovietico i11 Afgha
nistan. Si è trattato di una svolta 
repentina oppure di un deteriora
mento lento e progressivo c11lmina
to poi con Kabul? Questo è il vero 
quesito che si intende operare per 
il ripristino della distensione. Le 
reazioni emotive o l'arroccamento 
sui sacri principi eludono la questio
ne. Confondono gli effetti con le 
cause. «Quando vi è meno pace vi 
è meno libertà». Ad Est, ma pure 
ad Ovest in rapporto alle libertà 
individuali specifiche ai due siste
mi egemoni. Il gelo stalinista da 
una parte. Le crociate maccartiste 
dall'altra. 

Senza aspettare il giudizio della 
Storia, la cronaca dell'ultimo lustro 
aiuta già a capire come - dopo qua
si venti anni di coesistem.a fra i 
due massimi sistemi - si è giu11ti 
(o tornati?) alle prove di forza. Per
ché la pace, quella universale, è tor
nata sul filo del rasoio? Esposta pe
ricolosamente a quell'incidente che 
l'allacciamento del« telefono rosso» 
fra Washington e Mosca dovrebbe 
sconp,iurare. Perché? Colpa del
l'URSS, si dice a Ovest, perché i car
ri armati dell'Armata Rossa hanno 
schiacciato il diritto all' autodeter
minazione di un popolo (col 95 per 
cento di analfabetismo). Colpa di 
Washington, dicono a Est, perché 
tramite il Pakistan in procinto di 
dotarsi di 1'na bombetta atomica, 
minacciava i nostri con/'ni meridio
nali (dove l'altezza media dei rilie
vi è sui 3.000 metri sul livello del 
lontano mare). Non per distribuire 
salomon;camente le responsabilità, 
ma pure la candida Europa Occiden
tale - che oggi mostra sorpresa 
perché anche sul Vecchio Continen
te è saltata « la residua coesistenza » 
- ha le sue colpe. E non lievi. 

Chi scrive, ricorda che quattro 
anni fa al Cremlino, Scitikov pre
sidente di uno dei due Soviet na
zionali dell'URSS, ricevendo u11a 

delegazione italiana, rimproverò al
l'l talia la sua corsa agli armamenti 
convenzionali (la famosa standar
dizzazione: 1.000 più 1.000 più 
1.000 m.liardi alle tre armi). La 
corsa al riequilibrio militare ai li
velli più alti è cominciata molto 
prima degli euromissili. La spirale 
delta Seconda Guerra Fredda non 
comincia a Kabul che rappresenta 
tuttavia tm salto di qualità, una tap
pa grave della escalation. Gli argo
menti e le motivate ragioni di cri
tica all'URSS per il «colpo di Ka
bul » sono note, ripetute. La ripro
vazione è generale. Ma se si vuol 
essere costruttivi, alla critica indi
spensabile va aggiunta anche l'auto
critica. E non per sposare ciecamen
te o emotìvamente le tesi di Mosca. 
Per capire cosa fa ostacolo da una 
parte e dall'altra al ripristino della 
distensione. Le colpe sono soltanto 
di }\.fosca (J di Washington' E Pe
chino? E l'Europa che si appresta 
ad accogliere quasi 600 missili ame
ricani, detti eufemisticamente « eu
romissil1 ->, che in pochi minuti so
no in grado di colpire parti vitali 
della Russia? 

Da anni i dirigenti di Pechino 
vanno sostenendo che « la coesi
stenza è una trappola»; «che la 
terza guerra mondiale è inevitabi
le». Senza scandalizzare nessuno, 
o pochissimi, nella Vecchia Europa. 
Al contrario. Soprattutto che Pe
chino non solo diceva, ma operava 
cinicamente in tal senso. Fino alla 
aggressione con tre corpi d'armata 
(pari alle intere Forze Armate ita
linea) al Vietnam. 

Eppure "' quella prima flagrante 
« prova di forza » (fallita) di una 
rnperpotenza, da parte dell'Europa 
Occidentale a Deng e soci sono ve
nuti soltanto applausi, promesse di 
aiuti, al massimo qualche blanda 
critica. Forse nella egoistica illusio
ne che comunque si sarebbe salvata 
la « piccola coesistenza», quell.a dei 
popoli di pelle bianca. Quella del
l'Europa. Ma era una illusione, per
ché la pace è indivisibile. • 
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distica avrebbe dovuto es
sere considerata come sinto
mo di un rilancio della po 
litica imperiale degli Stati 
Uniti anche se, in questa fa. 
se, la distensione sembrava 
continuare e reggere agli urti 
che si venivano svolgendo in 
aree periferiche, anche se 
importantissime come il Me
dio Oriente e l'Africa. 

E' stato infatti possibile, 
sempre in questa fase, con
cludere il secondo trattato 
sulla limitazione delle armi 
strategiche; ma - e qui sta 
la vera svolta. quella da tutti 
percepita - il sostanziale 
rifiuto di proseguire nella 
linea della riduzione degli 
armamenti da parte dell'Am
ministrazione Carter con la 
decisione dell'ammoderna
mento d,.i mis~ili a disoosi
zione della NATO in Euro
pa e col rlilazion,,,,,ento -
rifiuto della ratifica del 
SAfT 2. ha r<idic...,Jrnente 
mutato i termini del pro
blema. 

Da questo punto in poi 
considerare le relazioni in
ternazionali senza compren
dere tra gli clementi dell'a
nalisi i rapporti di forza 
militare sip;nifica veramen
te « pensare in astratto ». 
Sia Ingrao sia altri, come 
Giuseppe Boffo su « L'Uni
tà ,,, mettono in luce come, 
in termini di propaganda e 
di prestigio oolitico, l'inter
vento in Afghanistan abbia 
rappresentato per l'Unione 
Sovietica una perdita secca 
e citano in proposito il voto 
dell'Assemblea delle Nazio
ni Unite. Non v'è dubbio 
che l'effetto negativo vi sia 
stato, come non è dubbio 
che l'URSS tenda a concepi
re i suoi rapporti con i pae
si del Terzo Mondo nel 
modo tradizionale dcl soste· 
gn0 allo sviluppo, con rela· 
zioni bilaterali, e sia sostan-
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zialrnente assente dagli sfor
zi che vengono fatti specie 
in sede O!\'U per elaborare 
nuove forme multilaterali di 
aiuto allo sviluppo e di or
ganizzazione di un nuovo or
dine economico internaziona
le. 

Ciò non significa, peral
tro, che l'Unione Sovietica 
limiti i suoi rapporti con i 

· paesi del Terzo Mondo ad 
essa vicini a quelli che oc
corrono per affermare la 
propria influenza, nel senso 
tradizionale del termine. Al
trimenti, non solo avrebbe
ro ragione gli attuali dirigen
ti cinesi nel criticare l'ege
monismo sovietico, ma non 
si spiegherebbe come Cuba 
possa assicurare la presiden
za della Conferenza dei non 
allineati e come paeo;i quali 
l'Algeria e l'India di Indira 
Gmrlhi si siano astef1uti al-
1 '0NU nel voto sulla que
stione afghana. 

Questo tipo di giudizi 
non sembra tenere nel do
vuto conto l'aiuto che paesi 
diversi, in tutto il mondo, ri
cevono dall'URSS per argi
nare la pressione dell'impe
rialismo ed evitare quelle 
forme di dipendenza brutali, 
delle quali il non allinea
mento è sovente soltanto u
na pudica foglia di fico, pur 
se l'aiuto non è certo disin
teressato. 

Questa considerazione 
introduce un altro di

scorso assai importante, quel
lo del passaggio da un assetto 
bipolare ad una multipolari
tà delle relazioni internazio
nali, fatto certo da considera
re positivamente, ma che è 
intimamente legato al proces
so di distensione senza il 
quale rischia di degenerare, 
da un lato, nella ripresa mas
siccia dei conflitti interimpe
rialistici anche sul terreno 
politico - dal momento che 

su quello economico essi 
sono in pieno svolgimento 
- e, dall'altro, nel ripeter
si e diffondersi di scontri del 
tipo di quello che oppone 
Cina e Vietnam. 

Nel quadro del policentri
smo, poi, è da valutare in 
modo particolare la posizio
ne dei paesi non allineati, 
uno schieramento quant'altri 
mai eterogeneo, che com
prende paesi tra loro lonta
ni da tutti i punti di vista 
quanto possono esserlo lo 
Zaire e il Vietnam. Il so
lo cemento ideale che sem
bra unire i paesi non alli
neati è un nazionalismo spes
so esasperato, talvolta reale 
e talvolta soltanto di faccia
ta, per mascherare sostanzia
li dipendenze di tipo neo-co
loniale. 

E' evidente che, in queste 
condizioni, il principio del 
non-intervento venga assun
to da questi paesi come ele
mento cardine delle relazioni 
internazionali, anche se la 
sua applicazione è poi gra
duata in funzione delle sin
gole situazioni. E' certo che 
la descrizione di Bokassa I 
come un odioso e ridicolo 
tiranno fatta dalla stampa 
occidentale risponde al ve
ro; ma siamo proprio certi 
che la analoga descrizione di 
Afizullah Amin fatta dai 
giornali sovietici sia pura 
propaganda? Sta di fatto che 
l'intervento dei paracadutisti 
francesi nel CCntroafrica è 
solo quantitativamente di
verso da quello sovietico in 
Afghanistan: se non si trat
tasse di una questione di 
principio, sarebbe giusto gra
duare la solennità della con
danna in funzione della gra
vità dcl fatto. Ma poiché di 
una questione di principio 
si tratta, è certo che nella 
solennità della cond:mna da 
parte di molti paesi non al-

lineati dell'azione dell'URSS 
hanno giocato altri elemen
ti. 

E' dunque assai dubbio 
assumere l'atteggiamento 
dei paesi non allineati co
me elemento decisivo di 
orientamento per valutare le 
relazioni internazionali in un 
mondo che viene assunto or
mai come definitivamente 
policentrico. 

Il discorso diviene a que
sto punto particolarmente 
complesso in quanto la fase 
attuale è caratterizzata da u· 
na sostanziale ambiguità: da 
un lato, sul terreno econo
mico e politico, vi è indub
biamente una molteplicità di 
«poli», ma, su quello del
la forza militare, soltanto 
Stati Uniti e Unione Sovie
tica dispongono di risorse 
tali da poter condurre l'uma
nità alla sua distruzione, an
che se altri paesi con arma
mento nucleare sono in gra
do di innescare quel tragico 
processo. 

Ne consegue che il multi
polarismo è soltanto parzia
le, mentre il bipolarismo 
mantiene ancora un peso 
predominante nell'assetto 
delle relazioni internaziona
li. Tipica, da questo punto 
di vista, è la formulazione 
giornalistica di una tenden
za reale della politica ameri
cana, quella cli giocare la 
« carta cinese ,> in funzione 
antisovietica: che è un modo 
per subordinare il muhipola
rismo alla logica dei blocchi. 

D'altra parte, lo sviluppo 
del policentrismo è legato da 
un rapporto di proporziona
lità diretta con lo sviluppo 
della distensione. 

Ne consegue la profonda 
giustezza di una linea che 
punta sulla individuazione 
delJ'Europa occidentale come 
«polo » di dimensioni ade
guate allo sviluppo pianeta-
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rio delle relazioni interna· 
zionali e sullo svolgimento 
da parte di questo « polo » 
di un ruolo attivo in favore 
della distensione. 

V'è, però, anche in questa 
scelta, che è sostanzialmente 
quella del PCI, un grosso 
rischio che deriva da un'ana
lisi unilaterale della situa
zione. Il rischio è quello di 
svolgere il ruolo dei profeti 
disarmati o, meno nobilmen
te, delle mosche cocchiere, 
come scriveva Togliatti a 
proposito di un altro conte
stato e contestabile inter
vento militare sov1et1co, 
quello del 1956 in Unghe
ria. E l'unilateralità dell'ana
lisi consiste nel fatto che 
dalla giusta esigenza di ri
durre il peso dell'elemento 
« forza militare » si giunge, 
con uno spostamento d'ac
cento inconsapevole, a SO" 

primerlo del tutto e quindi 
a « pensare in astratto ». 

Non si può infatti, allo 
stato attuale. avanzare la 

proposta di un'Europa non 
antisovietica e non antia
mericana ma portatrice di u
na propria linea autonoma, 
fondata sulla distensione e 
sulla creazione di un nuovo 
ordine economico internazio
nale, senza porsi anche il 
problema della difesa euro
pea, cioè del ruolo che il 
nuovo « polo » deve svol · 
gere sul terreno della forza 
militare. 

Che questo sia un nodo 
che deve essere assolutamen
te sciolto risulta senza om
bra di dubbio dalla vicenda 
degli euromic;sili: in questa 
occasione gli Stati Uniti non 
hanno esitato (e non esite
ranno in futuro) a ricorrere 
a tutte le forme di pressio
ne perché la protezione nu
cleare che essi accordano al-
1 'Europa occidentale sia il 
piì1 possibile renumerativa 

per essi , sta m termini di 
dipendenza politica sia sul 
piano dei rapporti economici, 
sul quale la volontà di auto
nomia europea è più eviden
te. Trasformare la NATO da 
alleanza ineguale in effetti
va « partnership » presuppo
ne un accresciuto sforzo mi
litare europeo, tale da con
trobilanciare l'enorme squi
librio oggi esistente. Si trat
ta, evidentemente, di un 
terreno minato, sul quale 
occorre addentrarsi con e
strema cautela, pur se è ne
cessario ed urgente affacciar
vic;i. Si rischia infatti in que
sto modo, di conseguire ri
sultati opposti a quelli per
c;eP,Uiti : b1sti pen.;:ire, a que
sto proposito, alle proposte 
gaulliste sull'armamento ato
mico franco-tedesco e ai pe
ricoli che esso comportereb
be in un mondo semore più 
caratterizzato da acuti con
trasti economici e commer
ciali tra i paesi capitalisti. 

Tuttavia, se l'Europa ha 
da essere autonoma la que
stione non può essere elusa 
per lungo tempo. Berlinguer 
ha affermato che esistono 
« forze potenti » e « grandi 
realtà » che condividono la 
linea indic:ita dal PCI: è 
urgente che queste forze e 
queste realtà, oltre che bat
tersi politicamente contro 
l'aggravamento della tensio
ne internazionale e contro il 
ritorno alla logica dei bloc
chi, precisino, in un dibat
tito comune, la loro posizio
ne sul ruolo dell'Europa sul 
terreno della forza milita
re. 

Non si pu~ infatti dimen 
ticare che, finora, non vi so
no elementi per modificare 
l'analisi leninista dell'impe
rialismo: anzi, semmai, le vi
cende degli ultimi anni han
no dimostrato la crisi delle 
teorie di derivazione keyne-
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siana sulle capacità autorego
latrici del capitalismo e il 
fallimento delle utopie so
cialdemocratiche sull'auto
matico diffondersi della giu
stizia sociale nel mondo. Ed 
è proprio muovendo da que
sta analisi e operando nello 
spazio aperto dalla precaria 
distensione fondata sull'equi
librio del terrore nucleare 
che il PCI ha fondato in 
questi ultimi anni la sua 
azione nei rapporti interna
zionali, soprattutto nel sen
so della denuncia degli im
mani squilibri, degli enormi 
costi che derivano dall'anar
chia del modo di produzione 
capitalistico, che ha pesanti 
ripercussioni anche sulle e
conomie dei paesi socialisti. 
In un mondo cosi fatto, por
si il problema della forza 
militare non significa certo 
essere succubi della logica 
dei blocchi. 

D'altra parte, se la cri
si della distensione 

comporta un aggiornamento 
dellt- linee politiche di tutti 
i paesi e di tutti gli schiera
menti è necessario anche, 
accanto alla riconferma del
l'analisi dell'imperialismo or
mai tradizionale nel PCI, 
porsi il problema della reale 
natura dell'URSS e porlo in 
modo chiaro e diretto. 

Le questioni sollevate dal
l'intervento in Afghanistan 
non riguardano soltanto il 
paese occupato ma anche il 
paese occupante. Il dibatti
to sulle motivazioni sovieti
che muove dal rifiuto, giu
stificato, delle versioni uffi
ciali: ma è anche, tutto som
mato, un dibattito irrilevan
te dal momento che è certo 
che i dirigenti sovietici han
no preso la decisione dell'in
tervento sulla base del con
vincimento che esso risponde 
agli interessi dell'Unione So
vietica, e, quindi, con un 

corollario di cui sono certi, 
anche di quelli della disten
sione e della pace, nonché 
dello sviluppo e dell'emanci
pazione dei popoli. 

Per decenni, prima e dopo 
lo scioglimento della III In
ternazionale, questo corolla
rio è stato condiviso da tut
to il movimento comunista 
internazionale, salvo rare ec
cezioni (di cui la più note
vole fu quella jugoslava del 
1948) e sfumature, nelle 
quali il PCI si era tradizio
nalmente distinto. Ormai 
quest'epoca è sufficientemen
te lontana perché si possa 
affrontare il problema se (e 
della misura in cui) quel 
collegamento - che per i 
sovietici è rimasto apoditti
co ed assoluto come ai tem
pi di Stalin - abbia avuto 
storicamente ed abbia tutto
ra una validità. E se sul 
pi:ino storico i tentativi di 
risposte non sono mancati, 
sul piano politico il discor
so è, comprensibilmente, 
assai più carente e, in so
stanza, limitato a prese di 
posizione su singole quo
stioni e iniziative di politi
ca interna o internazionale 
dell'Unione Sovietica. 

E' chiaro che il quesito 
sulla natura dell'URSS non 
può trovare una risposta in 
contributi individuali ma 
comporta l'apertura di un di
battito vasto e certamente 
di grande impegno, tanto più 
se - come è inevitabile -
dovrà essere condotto sotto 
la pressione della propagan
da avversaria. E il dibattito 
dovrebbe prendere le mosse 
avendo presente anche que
sta propaganda, nella quale, 
fra l'altro, si delinea la 
tendenza a rilanciare la que
stione delle nazionalità nel
l'Europa orientale e nella 
Unione Sovietica in forme 
assai pericolose. -15 
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Ma il punto di partenza partito si esamina la questio- e Le fiammate minaccio-

del dibattito dovrebbe esse- ne afghana con occhi molto 
re, se si vuol rimanere sul eurocentrici, se si eccettua 
terreno dell'analisi marxista, la fugace corrispondenza di 
l'individuazione del rapporto Benedetti da Kabul. E' im
esistente tra assetto produtti- possibile ragionare in ter
vo e politica internazionale mini di « partiti » come se 
dell'Unione Sovietica. In ci fossero forze politiche or
questo modo, si dovrebbe ganizzate diverse dai rag
verificare se l'eliminazione gruppamcnti etnici e dalle 
della proprietà privata dei fazioni di tipo più o meno 
mezzi di produzione ha fatto feudale, nei cui conflitti si 
venir meno il nesso esisten- inseriscono, qui come altro
te nelle società capitalisti- ve nel Terzo Mondo, mano
chc tra l'esigenza di stabilità vre esterne. Sul piano dei 
economica e la necessità di princioi l'inten·ento sovietico 
espansione sul piano interna- avrebbe dovuto ec;~ere con
zionale oppure se, anche nel- dannato fin dal 1978, al mo
la nuova situazione, tale nes- mento della sostituzione di 
so permane e, magari, ali- Daoud con Taraki, dato che 
menta un complesso milita- anche la solidità di quel go
re-industriale di nuovo tipo. verno era dovuta in buona 

E' chiaro che la risposta parte all'appoggio sovietico. 
a quesiti di questo tipo è Tutti questi elementi a
decisiva, ma è vero altresl vrebbero dovuto indurre ad 
che essa è assolutamente ne- una maggiore cautela e, per 
cessaria, altrimenti si rischia esempio, a riconoscere all'U
di fornire valutazioni episo- nione Sovietica, la cui poli
diche e magari contradditto- tica internazionale ai propri 
rie, e, soprattutto, di non confini è sempre stata ispi
avere un criterio informato- rata da un ossessivo bisogno 
re nella politica internazio- di sicurezza, l'attenuante del
nale, finendo per limitarsi a la difficoltà di tenere una 
« mettere dei voti » ai sin- zona di profonda instabilità 
goti comportamenti delle politica alle proprie soglie. 
grandi potenze. 

Cosl, la condanna poteva 
In queste condizioni, la 

essere espressa in forme me-
posizione assunta dal 

PCI sulla questione afghana no solenni, del resto ripetu
risente notevolmente della tamente usate in altre situa
rilevata rimozione dell'ele
mento « forza militare » nel
la vi&ione delle relazioni in
ternazionali. 

I e motivaz;oni ufficiali so
vietiche, quali che potessero 
essere stati i torti di Amin, 
sono insoddisfacenti ed è 
pertanto giusto esprimere un 
deciso giudizio di condanna 
sull'operazione. Quello che 
fa sorgere alcune perplessi
tà sono il tono e la forma 
della condanna. Il tono è 
perentorio: nella stampa di 
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zioni non certo più com· 
plesc:e di quella afghana. 

Il fatto è che nel partito 
la giusta aspirazione ad 11 '" 

modello meno bloccato di 
relazioni internazionali, al 
superamento dei blocchi in
duce talvolta ad una sorta 
di « terzomondismo » pre
concetto, nel senso di un 
appoggio abbastanza acriti
co delle rivendicazioni na
zionali dei paesi e dei popo
li ex-coloniali. Ed è anche, 
questo, un punto fondamen-

tale sul quale occorrerebbe 
avviare una non occasionale 
riflessione, avendo ben pre
sente che si tratta di una 
questione non nuova nel mo
vimento socialista e comuni
sta: dal generoso sogno di 
un comunismo nazionale i
slamico di Sultan Galev, 
stroncato dalle dure realtà 
dell'edificazione dello Stato 
sovietico il rapporto tra so· 
cialismo e questione naziona
le nelle aree coloniali ed ex
coloniali è rimasto irrisolto. 
Né si può pensare di risol
verlo assumendo il modello 
eurooeo de~li Srnti nazionali 
quale si è configurato defi
nitivamente nel secolo XIX 
o andando dietro ad ogni 
movimento che, alimentan
dosi di certezze religiose o 
nazionali, assuma per ciò 
stesso di essere indiscrimi
natamente rivoluzionario, 
come è avvenuto ed avviene 
in taluni giudizi sugli even
ti iraniani degli ultimi 18 
mesi. 

E' comunque necessario. 
come ha affermato Berlin
guer, che il dibattito sulle 
questioni internazionali sia 
ampio ed approfondito, an
che se giustamente esso non 
deve impedire l'azione poli
tica immediata. In esso de
vono avere spazio tutte le 
voci e non si deve dare per 
scontato niente, tanto più 
che la problematica della 
politica internazionale è tor
nata alla ribalta, dopo un 
lungo periodo nel quale la 

gravità della situazione ita
liana e dei problemi econo
mici interni e intel'nazionali 
avevano forse appannato nel 
Partito comunista e, in ge
nerale, nella sinistra italia
na la coscienza della sua 
gravità. 

C. P. 

~e che si sono levate 
proprio agli inizi degli anni 
'80 dai contrafforti monta
gnosi dell'Afghanistan, han
no subito riverberato a Oc
cidente andando a ravvivare 
i già foschi bagliori dcl vul
cano iraniano e lanciando cu
pi segnali di guerra fredda e 
calda verso i dissestati rap
porti tra Est e Ovest. Al 
tempo stesso non hanno cer
to mancato di gettare luci si
nistre anche sulle ribollenti 
regioni dell'Asia di sud est 
e dell'Estremo Oriente dove 
la Cina ha dovuto seguire, 
con crescente apprensione, la 
«scalata» della situazione af
ghana. 

Il sistema internazionale 
appare percorso da brividi 
convulsi, che scuotono l'area 
cruciale fra il Mediterraneo, 
il Golfo Persico e l'Oceano 
Indiano fino al Pacifico -
l'ormai tristemente famoso 
« arco della crisi » - sal
dandosi pericolosamente con 
i sussulti della penisola in
docinese sconvolta dalla tra
gedia cambogiana e dalle 
continue scintille tra Hanoi 
e Pechino. 

Le reazioni del mondo a
tlantico al blitzkrieJ!. sovieti
co in Afghanistan (ricorso al 
« Direttorio » occidentale, 
nuova crociata di conteni
mento verso il comunismo, 
ritorsioni politiche ed eco
nomiche contro Mosca, con
gelamento dei SALT II, 
blocco delle forniture ali
mentari e del flusso tecno
logico, ricerca di nuove ba
si avanzate nelle zone stra
tegiche del Terzo Mondo, 
approntamento di una forza 
di intervento planetario) st>
no il prevedibile risvolto del
la brusca caduta del barome
tro della distensione e del 
dialogo Est-Ovest. A Orien
te, invece, si finisce per sot
tolineare soltanto il riflesso 
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Mondale 
• e Deng 

Cina: la politica delle cento spine 
di Gabriele Patrizio 

antisovietico che il gigante 
cinese ha puntualmente sfo· 
derato con un classico so
prassalto di russofobla. Si fi. 
nisce insomma per non co
gliere, o quanto meno a la
sciare in sordina, il ref rain 
ricorrente di questa disastra
ta sequenza degli affari in
ternazionali. E cioè che la 
preoccupante congiuntura di 
questi mesi ha in effetti cu
mulato le scariche destabi
lizzanti trasmesse al sistema 
della centrale cinese con tma 
continuità ed una intensità 
che non è mai caduta nel 
corso del 79, a par'ire come 
è noto dalla normalizzazione 
dei rapporti fra Washington 
e Pechino e dopo il viaR,gio 
dz Deng neglz Stati Uniti. 

A scanso di facili sempli
ficazioni, comunque, è be
ne chiarire subito che tale 
ruolo destabiliuante della 
Cina di Hua non è funzio
ne soltanto della strateS?ia in
ternazionale di Pechino e 
delle sue sempre meno con
trollate ambizioni di grande 
potenza in ascesa, ma è stret
tamente connessa anche ai fe
nomeni evolutivi - e forse 
disgregativi - che interessa
no la società cinese e i suoi 
equilibri interni. 

Bisogna risalire alla eclis
se della banda dei 4 e alla 
restaurazione burocratico -

mandarinale di Hua Guo 
feng e Deng Xiaoping, per 
constatare oggi che la Cina 
ha seguito un percorso zig
zagante e spesso tortuoso. La 
campagna delle quattro mo
dernizzazioni portata avanti 
dal gruppo dirigente, uscito 
dalle convulsioni seguite al
la morte del Grande timonie
re, è rimasta in molti settori 
inchiodata ai blocchi di par
tenza. Il nocciolo di questa 
situazione di ambivalenze e 
di impasse risiede sostanzial
mente nelle indecisioni ri
guardo al modello di svilup
po adottato dalla Cina post
maoista. Sfuocato il vecchio 
ed originale modello agro
centrico di società rurale, in
cardinato sullo sviluppo «tO· 
tale» e progressivo dell'a
gricoltura, Deng più di Hua, 
ha premuto l'acceleratore dei 
piani di sviluppo fondati sul
la valorizzazione intensiva 
dell'industria pesante, quasi 
rifacendosi ad una riedizione 
del modello sovietico anni 
50. Tale obiettivo, peraltro, 
si affiancava a quello di in· 
nervare sul preesistente tes
suto un settore moderno e 
tecnologicamente avanzato 
di industrie di punta, acqui
state chiavi in mano dall'Oc
cidente, e sistemi produttivi 
gestiti da società miste con 
capitali, management e or· 
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ganizzazione ricalcati sul cli
ché capitalista. 

E' vero che negli ultimi 
tempi la politica di sviluppo 
patrocinata dal gruppo occi
dentalizzante di Deng si è 
misurata a più riprese con 
la cauta e moderata « orto
dossia • di Hua guofeng e 
che, in conseguenza, il piat
to della bilancia è sembrato 
pendere in direzione di un 
ridimensionamento dei finan
ziamenti esteri e verso un 
recupero della opzione agri
cola. Tuttavia resta il fatto 
che l'appannarsi del modello 
agro-centrico e l'incapacità 
di imboccare decisamente u
na via di sviluppo che non 
ricadesse negli schemi del 
collettivismo burocratico di 
stampo sovietico, e che as
sorbisse senza traumi deva
stanti l'inserimento di pro
cessi di crescita e organizza
zione produttiva di tipo ca
pitalista, ha determinato u
no stato di evidente males· 
sere nel sistema sociale ed 
economico della Cina con
temporanea. Si tratta, in sin
tesi, di uno smarrimento cru
ciale della « identità inter
na» che la dirigenza di Pechi
no - in cui la celebre dia
lettica delle contraddizioni, 
incarnata da Mao, si risolve 
ora sempre più in una sottile 
altalena di vertice - cerca 

di compensare modificando 
la identità esterna del siste
ma internazionale. Le moda
lità di questa rischiosa, e 
forse velleitaria operazione 
si caratterizzano come attac
co a certi assetti nei rapporti 
di forza, a certi allineamenti 
cristallizzati, a certe imma
gini del mondo contempora
neo, nei quali va fatalmente 
a rispecchiarsi, rivelandone 
brutalmente tutta l'ampiez
za, la crisi e la perdita di 
esemplarietà del modello ci
nese. 

Le tappe fondamentali di 
qnesca violenta accelerazione 
imprcss:l dalla Cina ai ritmi 
della vita internazionale, si 
possono cogliere nella firma 
dell'accordo commerciale con 
la CEE (aprile '78), nella 
normalizzazione dei rappor
ti con gli USA (dicembre 
'78), nella visita di Deng a 
Washington (gennaio '79), 
nella spedizione punitiva 
contro il Vietnam (febbraio 
'79), nell'importante viaggio 
di Hua in Europa occidenta
le (ottobre '79). Ricordare 
queste date e questi episodi 
serve a mettere in rilievo co
me la strategia della Repub
blica popolare sia stata con
trassegnata da un attivismo 
e da un crescendo di mani
polazioni diplomatiche che 
hanno inferto una vigorosa 
scossa alle strutture scleroti
che del vecchio bipolarismo 
nella fase crepuscolare della 
distensione. 

D'altra parte uno sguardo 
meno superficiale offre la 
possibilità di cogliere in que
sti sviluppi molte ragioni del 
disastroso incendio nel Vici
no Oriente e in Asia centra
le che tanti palpiti procura
no alla convivenza fra gli 
Stati. Anche la clamorosa e 
spregiudicata mossa sovieti
ca in Afghanistan si inseri
sce infatti nello scenario a-
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statko che Pechino ha lar
gamente contribuito a confi
gurare. 

Certo l'azione militare rus
sa si qualifica purtroppo co
me una nuova manifestazione 
del male oscuro che tormen
ta la leadership del Cremlino 
ossia l'ossessione di circon
dare le proprie frontiere di 
Stati-cuscinetto che allarghi
no e inspessiscano il perime
tro difensivo sovietico. Tan
to più che., nel caso in que
stione, si trattava di spezza
re il pericolosissimo asse 
islamico Teheran-Kabul-Isla
mabad, visto da Mosca come 
un crogiolo di imprevedibili 
sviluppi per la tranquillità 
delle sue marche di confine 
asiatiche. 

Tuttavia queste considera
zioni non varrebbero a spie
gare la decisione e la viru
lenza dell'intervento sovieti
co se non lo si inquadrasse 
come risposta, ritardata ma 
lungamente meditata, rivolta 
alla spedizione punitiva del
la Cina contro il Vietnam. 
In quella circostanza, l'URSS 
non si mosse, esercitò un vi
gile autocontrollo, e ci si 
stupì allora che non mettes
se in atto delle rappresaglie 
militari limitate nelle aree 
frontaliere del Sinjang e del
la Mongolia. Si trattava pro
babilmente solo di una pro
crastinazione. L'azione russa 
in Afghanistan, e cioè in un 
paese cuscinetto tra URSS e 
Cina, va vista infatti come 
replica alla offensiva di Pe
chino e, creando una seria 
minaccia ai confini del gran
de rivale, si propone soprat
tutto di prendere sul tempo 
una non improbabile riaper
tura delle ostilità da parte di 
Pechino contro il Vietnam: 
la « seconda lezione » evoca
ta dai nuovi mandarini con 
insistiti e non tanto larvati 
riferimenti. 
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Va ricordato inoltre che a 
suo tempo i sovil!tici rimase
ro persuasi che l'invasione 
del Vietnam era stata discus
sa durante il viaggio di Deng 
a Washington nel gennaio 
del '79 e che, in quella se
de, era stata avallata dagli 
americani ansiosi di tagliare 
definitivamente le gambe ad 
Hanoi nella penisola indoci
nese. E non si può esclude
re, d'altronde, che la spedi
zione cinese sia stata valuta
ta da Deng e dai suoi inter
locutori di Washington an
che come il collaudo della ca
pacità di intervento cinese 
e come test atto a sottolinea
re l'importanza di un rapido 
ammodernamento delle forze 
convenzionali di Pechino, in 
vista del loro ruolo cruciale 
nello scacchiere sud-asiatico. 
Alla luce di tali precedenti 
e sulla base di tali indizi, i 
sovietici temevano, nel de
teriorarsi della situazione af
ghana, l'eventualità di un in
tervento diretto o masche
rato di unità combattenti di 
Pechino a sostegno dei ribel
li mussulmani, già abbondan
temente riforniti di armi e 
aiuti cinesi attraverso il Pa
kistan o attraverso il passo 
di Wah Khan. 

Al punto in cui si è arri
vati, non è difficile rendersi 
conto che l'intraprendenza di 
Pechino negli anni recenti 
ha prodotto una serie di con
traccolpi che dall'Asia di sud
est attraverso un complesso 
sistema di rea7ioni, stanno 
ripercuotendosi, con strappi 
e fratture, in tutta l'area che 
va dall 'Oceano Indiano al 
Golfo Persico fino a raggiun
gere il cuore degli equilibri 
Est-Ovest in Europa. La 
strategia cinese si è rivelata 
la matrice di una sequenza 
convulsa che si autoalimenta 
e che ha ormai una sua for
za « perversa » di sviluppo. 

Si tenga presente che la ben 
nota « teoria dei tre mondi », 
che dovrebbe guidare l'inter
pretazione cinese degli affari 
esteri, contempla la inevita
bilità di un confronto risolu
tivo di potenza tra i due im
perialismi dell'Est e dell'O
vest. In questo duello fra 
titani, la Cina dovrebbe 
sfruttare l'alleanza con i pae
si del Secondo Mondo (Eu
ropa, Canad~, Australia, 
Giappone), e con quelli del 
Terzo per inserirsi nella sfi
da dei due giganti appog
giando l'imperialismo in de
clino - gli USA - contro 
quello più aggressivo e mi
naccioso - il « socialimpe
rialismo ». 

Alla prova dei fatti il di
segno cinese è apparso dura
mente maltrattato. Dopo il 
promettente idillio degli an
ni '50 e '60 con i paesi del 
Terzo Mondo, ora che la Ci
na è entrata in uno spietato 
gioco realpolitico e il model
lo maoista di soctalismo ru
rale è fortemente sfuocato, 
il dialogo con i paesi emer
genti si è fatto più difficile 
e più fioco. Si aggiunga poi 
che, potenza per potenza, Pe
chino non è in grado di con
correre con i due grandi poli 
quanto ad aiuti materiali e 
assistenza militare a clienti 
o alleati. 

In secondo luogo, l'altrq 
grande centro di interesse 
della Cina, ossia l'attivazione 
del polo Europa, anche re
centemente rilanciato dalla 
visita di Hua Guofeng, sem
bra diventare tanto più pro
blematico quanto più i cinesi 
vi dedicano attenzioni e sol
lecitazioni. Ne è segnale al
larmante la nascita, fresca 
fresca, del nuovo Direttorio 
di emergenza fra sei paesi 
occidentali, una nuova edi
zione della Santa Alleanza 
che si aggiunge, su un livel-

lo decisionale più alto e ri
stretto, all'apparato atlantico 
e che sembra fatto apposta 
per procurare ulteriori fru
strazioni e disillusioni in chi 
crede all'affiorare di una vo
lontà autonoma e unitaria 
della Comunità Europea. 

Per i due reggitori, Hua 
e Deng, pare dunque restrin
gersi il campo delle scelte e 
divenire più cogente la via 
di uno stretto inserimento 
nei meccanismi di controllo 
del sistema capitalistico e 
quella di un ulteriore avvi
cinamento agli USA. Dal pro
tettorato sovietico negli an
ni '50 a una diversa forma 
di satellizzazione nella com
pagine occidentale per gli 
anni '80, come unità di pri
ma linea nella contesa con 
Mosca, la Cina non ha mol
to di che rallegrarsi riguar
do alle sue ambizioni di 
grande potenza e di arbitrag
gio degli equilibri asiatici e 
globali che essa ha accarez
zato e coltivato con tanta 
determinazione. Tanto più 
che, a leggere fedelmente la 
teoria cinese dei tre mondi, 
si tratterebbe di rimanere 
aggioeata al carro dell 'im
perialismo in declino (quello 
americano), nel confronto 
decisivo con l'imperialismo 
in ascesa, senza poter sfrut
tare le varianti e le alterna
tive (Europa, Terzo Mondo) 
che le consentirebbero di 
muovere i fili del gioco tri
polare. 

E' chiaro che i cinesi fa
ranno di tutto per sottrarsi 
alla camicia di forza che può 
intrappolarli (e la porta di 
servizio stretta, ma sempre 
aperta, dei colloqui con i 
Russi iniziati nel settembre 
'79 dice qualcosa in merito) 
ma bisognerà vedere se essi 
sapranno rìtrovare ancora gli 
spazi di manovra e la fles
sibilità necessaria. 

G. P. 
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Pazzia collettiva 
di Giuseppe Branca 

e Sono tutti pazzi. Pazzi sono i dirigenti degli 
USA, che, pur sapendo quanto fosse odiato lo scià 
dalla popolazione iraniana, hanno voluto ospitarlo qua
si ostentatamente; poi, per reagire al sequestro dei sud
diti americani nella loro ambasciata, non solo hanno 
sfrecciato azioni di rappresaglia (del resto leg'ttime) ma 
son caduti in veri atti di guerra: come la concentra
zione della flotta nel Golfo Persico, minaccia spropor
zionata rispetto al sequestro e pericolosa per tutti. 

Pazzi si sono rivelati i dirigenti iraniani consenten
do agli studenti l'occupazione dell'ambasciata USA 
contro ogni principio di diritto internazionale e resi
stendo poi a qualunque pressione: pazzi perché, pur 
essendo lo Scià un pluriomicida e gli USA nell'ospi .. 
tarlo veri e propri provocatori, non dovevano sacrifi
care cittadini in gran parte estranei a quella provoca
zione; pazzi perché, dovendo ricostruire lo Stato a ri
voluzione appena conclusa, avevano ed hanno inte
resse a tenersi buoni un po' tutti i popoli tanto dell' 
Est quanto dell'Ovest; pazzi infine perché hanno con
fidato un po' troppo nella potenza del loro petrolio 
(anche se dovevano scrollarsi da dosso l'insopportabile 
protezione degli USA, non era questo il modo di far
lo: col pericolo di rappresaglie, che poi sono venute, 
e persino d'un'occupazione militare, che a sua volta 
avrebbe prodotto chissà quali catastrofiche conseguen
ze); pazzi infine perché, pur avendo costretto gli ame
ricani a cacciare lo Scià e con ciò avendo vinto il lun
go braccio di ferro cogli USA, si ostinano a tenersi gli 
ostaggi: dissennatezza che rischia di alleggerire quella 
vittoria per il desiderio, impossibile da soddisfare, di 
stravincere non si sa come. 

Pazzi sono i dirigenti sovietici che, nel momento 
più delicato delle relazioni fra i Grandi, hanno messo 
al confino Sacharov. Già l'occupazione dell'Afghani
stan era stato un atto abbastanza brutale. Certo su di 
essa si è blaterato eccessivamente: se non fossero inter
venuti i sovietici, di quella terra si sarebbero impadro
niti subdolamente americani o cinesi; costoro, lo so, 
non avrebbero rotto il confine coi carri armati, ma si
curamente si sarebbero arrangiati con un goveno fan
toccio, tutto preso dai loro servizi segreti, coi loro tec
ni:i, con oscuri finanziamenti di artificiosi moti « na
zionali» o nazionalisti. Però l'irruzione sovietica ha 
scatenato violente reazioni un po' dappertutto: in que
sto ambiente il confino di Sacharov non poteva che ac
crescere l'isolamento dell'URSS nel gran l.lgo dell'opi-
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nione pubblica mondiale; e, siccome non è credibile 
che Breznev e gli altri abbiano voluto attirarsi il mas
simo di antipatie e di condanne, il confino di Sacharov 
è stato un atto di vera pazzia. 

Pazzi sono i gruppi e gli uomini della sinistra non 
comunista che, dopo l'occupazione dell'Afghanistan, 
hanno reagito e continuano a reagire sfrenatamente: 
pazzi perché tutto questo significava e significa cade
re nelle mani degli USA, mentre non è detto che si 
debba essere per forza o con Breznev o con Carter; 
pazzi perché, arrivando persino a boicottare le Olim
piadi di Mosca, si mettono sul piede di guerra proprio 
quando i popoli hanno più fame di pace; pazzi infine 
perché, esprimendo lacrime e indignazione smodate 
sulla sorte d'una terra asiatica che in fondo non li ri
guarda, hanno tra l'altro dimenticato l'Europa: che è 
il nostro futuro; ancora pazzi perché si sono fatti in
goiare dai signori della guerra, interessati a spruzzare 
veleno dovunque, dai maestri del riflusso, dai sinistri 
e cinici detentori del potere a ogni costo: cioè da gen
te, paesi gruppi individui, che, sotto indignazione o 
sentimento di paura spesso fittizi. nascondono freddez
za di giudizio e furberia calcolatrice. Questi, sì, che 
dal proprio punto di vista sono saggi, loro che hanno 
sposato per tornaconto l'America, contraendo con es
sa vincoli sempiterni! Allende, non l'ha fatto uccidere 
Mosca! 

Pazzi infine sono i molli uomini di buona fede che 
nell'annichilimento e nell'isolamento dell'Unione Sovie
tica vedono una buona garanzia per la pace: pazzi per
ché proprio l'isolamento ha prodotto lo stalinismo, con
dito col patto URSS-Germania nazista, e rischierebbe 
di scatenare le pazzie contrapposte, la guerra. 

[ n mezzo a tante follie il PCI non ha perduto la 
testa. Ha emesso le sue condanne, ha proclamato la pro
pria autonomia dall'oriente europeo, ha consentito en
tro di sé critiche pubbliche ad atti della ma direzione. 
E' venuto dunque il momento in cui su questa ma au
tonomia si può edificare La ripresa dei rapporti ami
chevoli fra Occidente europeo ed Unione Sovietica: 
nell'interesse dei popoli che non può esser posposto 
alle improbabili lenticchie di due o tre ministeri, as
sai vaghi sulla linea mai ferma dell'orizzonte • 
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Sindona 

Soldi truccati e lupara genuina 
di Franco Scalzo 

A Era inevitabile che la vicenda di 
W Sindona calamitasse l'interesse di 
grossi apparati editoriali e diventasse 
oggetto di una tambureggiante campa
gna di divulgazione dei suoi aspetti 
più sconcertanti e misteriosi. 

Ciò che sprona l'opinione pubblica 
a cercare di capire qualcosa dei fitti 
retroscena che si allineano alle spalle 
della disavventura giudiziaria del finan
ziere di Patti è, in fondo, la consape
volezza che tutte le iniziative prese, 
prima per nascondere lo scandalo, e 
successivamente per consentire a Sin
dona di venirne fuori con poco danno, 
siano state suggerite dal timore di fa
vorire una maggiore conoscenza dei 
fenomeni negativi che hanno travaglia
to il Paese negli ultimi quindici o vent' 
anni: la corruzione dilagante, l'espan
dersi del malcostume politico, la pene
trazione capillare in ogni ansa del no
stro ordinamento democratico di fat
tori suscettibili di alimentare il terro
rismo o di conferirgli una giustifica-
zione successiva. · 

Fa bene, dunque, l'autore del libro 
Soldi Truccati, mimetizzandosi sotto il 
nome di « Lombard », a non separare 
l'analisi dei complessi meccanismi ban
cari che hanno permesso a Sindona di 
speculare sui risparmi della collenività, 
da quella delle condizioni politiche in 
cui si è dilatato ed è esploso, come 
una bolla di cheving-gum, il suo im
pero finanziario. 

Come i patiti della letteratura gial
la sanno bene, non c'è matassa, per 
quanto sapientemente aggrovigliata, 
che non possa es~ere scio I ta se se ne 
individua il bandolo. Elementare. Ma 
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dov'è questo bandolo? Che esista è 
indiscusso: è il famoso tabulato dci 
500. Nessuno si sogna più di mettere 
in dubbio che l'atteggiamento reticente 
tenuto dalle nostre massime autorità fi
nanziarie sulla natura dolosa degli ar
meggi compiuti da Sindona, fosse mo
tivato dalla preoccupazione di non dan
neggiare gli interessi di alcuni ambien
ti della DC. 

Nessuno, a meno di non voler ac
cettare il marchio di irrecuperabile 
cretino, può asserire che si stia dila
pidando tempo prezioso nel capire co
sa sia stato del famoso « tabulato » 
che riporta i nominativi di coloro che 
avevano scommesso sull'estro mfalli
bile e sull'invulnerabilità di Sindona, 
depositando cifre astronomiche sulle 
sue banche in Svizzera. 

Nessuno, ormai, (a cominciare pro
prio da « Lombard ») esclude decisa
mente l'ipotesi che la lunga scia di cada
veri tracciata nelle sue silenziose evolu
zioni, dalla mafia, in Italia e in Ameri
ca, abbia avuto quale suo obiettivo la 
preclusione di qualsiasi possibilità di 
accesso al « segreto dei segreti » che 
dorme, incontaminato, al centro della 
vicenda sindoniana. 

A dire il vero, nel Libro di Lom
bard si agita impercettibilmence una 
altra ipotesi, la quale integra, senza 
contraddirla, quelli-, ormai di pubbli
co dominio, che assegna alla mafia la 
responsabilità di avere steso 11n alone 
opaco attorno alla vicenda del crack 
della Banca Privata. L'ipotesi balena 
dal chiuso di una constatazione appa
rentemente innocua: l'assasc;inio dì 
Alessandrini, per mano di Prima Linea, 

non appena il magistrato cominciava 
ad occuparsi di una denuncia relativa 
a<l una serie di illeciti commessi nel 
giro dt Sindona. 

E' e\11deme, allora, che, se fosse 
consentico rilevare un nesso di causa
cffetto fra gli ultimi adempimenti di 
Alessandrini e la determinazione di 
« Prima Linea » di ucciderlo, tutta la 
vicenda assumerebbe una connotazio
ne inedita e ~posterebbe parte dell'in
chiesta su direttrici delle quali non è 
dato immaginare né la profondità né 
lo sbocco. Ma si tratta, pur sempre, 
di un'ipotesi, fra l'altro appena accen
nata, e non conviene, per ora, dedi
carle soverchia attenzione. Il punto 
- ecco quindi, giustificata la corag
giosa e inutile intraprendenza di Am
brosoli, assassinato dalla mafia - non 
sta tanto nella teorica opportunità di 
smascherare chi commetteva infrazioni 
alle nostre leggi valutarie, mentre, (ad 
esempio), Andreotti e Malagodi «sta
vano in plancia », come si dice in 
gergo marinaro, e guidavano la li
ra, nelle tempeste monetarie del '74, 
tenendo d'occhio soprattutto le coor
dinate disegnate sulle carte nautiche di 
Sindona. 

Il punto è un altro. Se risultasse ve
ridica, la testimonianza resa da Bordo
ni al P .M. Viola quasi due anni fa, il 
fatto che il tabulato dei 500 riporta, 
mescolaci con altri nomi di spicco, i 
nomi di Licio Gelli, capo della chiac
chierata Loggia M::issonica P2, e dell' 
ex capo del SID, Vito Miceli, potreb
be legittimare un supplemento d'istrut
toria su alcune circostanze « critiche » 
della recente storia nazionale. 

Passando in rassegna le figure che 
sia pure occasionalmente, compaiono 
nella trama di questo racconto fram
mentario e sfilacciato (per evidenti ra
gioni di interesse, quello scritto e vis
suto direttamente da Sindona, per for
z,1 di cose quello ricostruito da « Lom
bar<l ))), ci si imbatte in troppe vec
chie conoscenze clella cronaca, più o 
meno nera, dell'ultimo ventennio: Ca
\'allo, i golpisti della «Rosa dei Ven
ti », Marcinkus, la mafia italo-ameri
cana, Nixon, il Watergate, Junio Va
lerio Borghese, e via congiurando. Lo
gico pertanto, che uno pensi: si sta 
ricorrendo a rutti i mezzi possibili e 
immaginabili per non farci finalmen
te sapere come eravamo, ma, soprat
tutto, per non farci intendere cosa po
tremmo diventare in futuro se la veri
tà come è spesso accaduto, soccom
berà alla menzogna. 

• 
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Il ''vizio'' delle idee 
A proposito della polemica sugli intellettuali 

di Carlo Vallauri 

e Coloro che con pitì insistenza hanno calcato la 
mano sull'« ideologia totalizzante» si sono, ad 
un certo punto, accorti come essa non riuscisse a spie
gare quasi nulla alla 11erif.'ca dei fatti. Delusi da que
sto « amore passionale » - giovanile o meno giova
nile - si sono accovacciati nella « realtà », e, con la 
stessa sicurezza con la quale prima ;,iuravano sul 
« verbo», adesso sostengono che non v'è «certezza» 
assoluta e che tanto vale acconciarsi a come stanno 
le cose, contentandosi di qualche piccolo rimedio per 
ovviare agli mconvenienti maggiori. 

L'itinerario di questi reduci dall'« ideologia» è 
interessante sia sul piano culturale che sul piano uma
no (perché mostra le condizioni di «disagio» nelle 
quali siamo tulli immersi e dalle quali non è facile 
emergere) e presenta una diversità di percorsi e di 
approdi, testimonianza di una crisi sincera e di 
una ricerca tormentala. 

Già ricca nell'anteguerra (come risulta dalle « con
versazioni » di grandi scrittori) la casistica si è ar
ricchita al/orno al '56 (con aspelli paradossali: in 
I /alza ad esempro molti intellettuali dopo essere sta
ti stalinisti e zdanovisti abbandonano il comunismo 
nd momento in cui questo, pur attraverso Lacerazio
ni e contraddizioni profonde, si liberava dal culto del
la personalità, dai miti dello stato-guida e del par:ito 
guida, dal monismo politico-culturale) e recentemen
te si è riempita di nuotJi bei nomi Gli approdi, dice
vamo, sono articolati, si va da Armando Plebe (per
ché disconoscer~ di;,nità « culturale » al suo discor· 
so, visto che in « Quel che non ha capilo Carlo Marx» 
si trovano anticipati molli motivi che saranno falli 
propri da altri uombri di cultura anche se per poi am
marare in altre «paludi »r) ai filosofi del «riflusso». 

Quel che porsiamo però chiederci è se in queste 
svolte personali - degne di rispetto quando sono 
espressione di un mutamento autentico intimo, non 
dipendente perciò, come nel caso di giovani in cerca 
di sistemazioni Lucrose (anch'esse necessarie dopotut
to) in compiacenti giornali, centri o ulf1c1 studi -
non vi sia. più resistente di quel,. che non appaia a 
prima vista, una S<'dimentazzone « ideologica» dura 
a morire, con la di/ferenza che - qt1esta volta - l' 
« ideologia» è di segno opposto. 

Prima si giur.wa su una univoca concezione del 
mondo, capace di /ulto comprendere e spiegare, e ne· 
miei da stermina;e erano coloro che ri/iutavano quel 
monismo che abbracciava insieme vita politica e af · 
/etti privati, arte ed economia: adesso si sostiene non 
solo che quella particolare «concezione» in nome 
della quale si erano un tempo emesse scomuniche era 
sbagliata, ma che non ha alcuna validità una ideolo
f!.ia onnicomprensiva. Ben volentieri accelliamo L'invito 
e prendiamo atto della fortunata /olgorazione sulla via 
di Damasco. 
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La perentorietà con La quale siamo però « obbli
gati » (pena questa volta non il rOJ!.O né la condanna 
ma il «disprezzo intellettuale » perché se non la pen
siamo come loro, poveri noi, non abbiamo capito nien
te, né niente riusciremo mat a capire) ad accettare la 
« rivelazione» ci mette in corpo - non nella mente 
appunto perché questa non può (anzi non deve) più 
esercitarsi troppo nelle teorie - un sospelto. 

Vi è in questa fuga dal totale, in questo richiamo 
al relativo della realtà, una prof onda verità che non 
può essere misconosciuta: è l'af /ermazione piena di 
quella «cultura laica», di cui abbiamo parlato m al
tra occasione. 

Quel che non riusc;amo a capire nel nuovo « in
dirizzo» è se la neJ!.azione della teoria dipenda dalla 
mancata verifica dell'ipotesi di partenza (ed in que
sto caso ci convincerebbe di più) oppure se non s:a 
essa medesima - ed è quel che· appare a noi con maJ!.
giore evidenza - una « ideolop.,ia » altra, diversa dal
la precedente, di segno contrario, ma sostanzialmente 
impenuata sullo stesso cr.=terio della precedente, cioè 
una ipotesi teorica non su/fraJ!.ala dalla constatazio
ne sperimenta/e. 

Allevali dall'« idealismo» molti filosofi - anche 
giovani, vi1time inconsapevoli di Jl.randi maestri del
l'idealismo che nel rinnegamento verbale delle proprie 
matrici filosofiche non sono riusciti, loro malgrado, a 
Liberarsi del peso di una alta «dottrina» - hanno un po
stato i loro ragionamenti sulla base di conseguenzia· 
/ità logiche che rimangono interne ad idee astratte. 

Fuor dai conce/ti, non vedono essi come operano 
le grandi imprese nazionali e plurinazionali (che non 
sono entità astralte ma /enomeni concreti) nei co11-
fronti dei b1sop,11i degli uomini e delle donne in carne 
ed ossa!- Non vedono come i bip, internai ·anali posso
no rovesciare la democrazia in zm paese quale il Cile 
e poi anche illustrare nella « trilaterale » i pericoli 
di 1111 eccesso di democrazia ai fini dell'espansione 
e dell'ef/icie11za economica( 

Non c'è, allora, in certi giudizi, il ritorno al « Vt· 
zio» idealisti~·o di considerare solo quel che avvie
ne a livello di « pensiero», il passaggio da tm'«idea » 
a un'idea dfrersa od opposta, semplicemente come /eno· 
meni tut/1 mterni ai canali « ideologici », senza alcu11a 
aderenza con i fat/1 reali, con i modi di essere materiali, 
con il confronto dei bistra/lati dati empirici? 

Smo a quando questi interrogativi, semplici, da 
uomini medi - quelli dei quali, come indicava M. 
Spinella (L'Unità, 25 novembre '79) si vorrebbero in
terpretare « ideoloJ!.icamente » le esigenze elementari 
in contrapposto alle « teorie » - non avranno una 
risposta chiara, restiamo nel dubbio che il cambio di 
se;,no sia solo la proiezione di una conversione tutta 
ed esclusivamente a livello ideologico e non la prova 
dt una maggiore capacità di lettura del « reale » • 
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Sub lege libertas 
A f.e relazioni che i procuratori ge
W nera/i leggono per l'inauf!,urazio-
11 dell'anno giudìziario costituiscono 
tm documento abbastanza indicativo 
dell'atteggiamento della magistratura 
in un determinato periodo. Al cospet
to delle « loro eccellenze » - uomini 
di governo, parlamentari, alte cariche 
dello Stato - i responsabili del po
tere gwdiztario, oltre a fornire dati 
sull'amministrazione della giustizia e 
sulla crimina/i1à, esprimono valutazio
ni. avanzano proposte e non mancano 
tal volta di esercitare chiare pressioni 
su' governo e sul parlamento in rela
zione ad una legge in discussione. Dal
le relazioni si può misurare l'indice 
della subalternitìr. dell'mdipendenza o 
della conflittualità del potere .eiudizia
rio nei confronti dell'esecutivo. 

Un co//aboratort• di Astrolabio ci ha 
fornito il testo della relazione che un 
suo illustre antenato ed omommo, il 
cav. Antonio Dore, sostituto procura
tore generale presso la Corte d' A ppel
ln di Bologna. lesre in occasione del
l'inaugurazione dell'anno p,irulhiario 
1888. Riteniamo interessante proporne 
uno stralcio non s411za due parole di 
mquadramento storico. 

li 1888 fu un anno partrcofarmente 
importante nella storia giuridica del 
nostro paese. Era da pochi mesi p,ìunto 
al potere Francesco Crispi, che proprio 
nel 1888 diede corso ad una serie di 
rilevanti riforme i.itituz:onali, dele[l.an
do al SUCJ ministro della giustizia Za
nardelli l'elabora::.mne di un nuovo co
dice penale (approvato l'anno dopo ed 
entrato in vi.eore il 1. gennaio 1890 ). 
l n quel periodo la magzstratura era -
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come ebbe a dire Antonio Gramsci -
ptù che un potere uno strumento del 
potere esecutivo. La subordinazione 
della magistratura al potere politico, 
ancorché accenltlata da/l'autoritarismo 
cris pino, fu una caratteristica costante 
det governi liberal: a partire dal 1880. 
A quei governi Francesco Saverio Mer
lino faceva carico di aver fatto « del 
magistrato 1111 soldato, costringendolo 
ad ubbidire all'autorità politica ». 

Tenuto conto del contesto storico a 
cui va riferita la relazione del procu
ratore Antonio Dore risalta ancor più 
il suo richiamo all'indipendenza dell' 
ordine giud"ziario e si propone un più 
argomentato rof fronto con talune odier
ne allocuziom dt alti gradi della magi
stratura. G. S. 

Eccellenze, Signori, 

Nel dare conto del modo con cui 
fu amministrata la giustizia del Di
stretto nel 1886, l'insigne mio Capo 
d'Ufficio s'inspirava alla voce che dal
la tomba di recente chiusa di uno dei 
grandi di Bologna, gli riportava il pre
cetto che aveva informato la vita di 
qllel Sommo « qualunque cosa avven
ga, fa sempre e dovunque il tuo do
vere ». 

E a quel dovere egli seppe corri
spondere col dare un saggio di tal pro
fonda ed estesa dotcrina, rivestita di 
forma cosl eletta e scultoria, da sgo
mentare chiunque dovesse succedergli 
nel periglioso cimento, senza essere do
tato di pari valentia . 

Potrebbe pertanto apparire Lemera
rio più che rischioso l'assunto al quale 

mi accingo, presentandomi dinanzi a 
voi in questa Assemblea cosl ricca di 
senno, per venire oggi a rendervi con
to dell'amministrazione per l'anno or 
ora decorso, se non mi fosse imposto 
dal più imperioso precetto della obbe
dienza. 

Generosi quali Voi siete, degnerete 
tener conto di questa mia forzata po
s:zione, ed accordarmi compatimento, 
se, modesto quale mi conoscete, ven
go a rendervi un conto alcrettanto mo
desto, nel quale procurerò di secon:' 
dare in quanto posso il voto della leg
ge e delle prescrizioni ministeriali. 

E' questo un compito come quello 
d'ogni altro rendiconto che non può di
simpegnarsi altrimenti che a base di 
cifre; e se i valorosi suppliscono ali' 
aridità della materia col corredo della 
dottrina e col fascino dell'eloquenza, 
io non posso altnmenti sperare di ren
dervi meno noiosa la relazione che sto 
per farvi, tranne richiamandovi al prin
cipio che ci tiene qui tutti solennemen
te riuniti; principio d'altissima impor
tanza, solo a considerarlo nei riguardi 
della libertà delle istituzioni che ci reg
gono. 

Sotto questo punto di vista, per Voi, 
Ecc.mi Signori della Corte, non riusci
rà mai no:o5o od ingrato un dovere 
che corrisponde alla ben alta preroga
tiva che in libero Paese costituisce I' 
ordine giudiziario indipendente fra i 
sommi poteri dello Stato. 

E a Voi, colti e cortesi uditori che 
onorate il Consesso della vostra pre
senza, riuscirà gradito l'attendere alla 
esplicazione che in questa solennità vie
ne a darsi ad uno dei più preziosi di
ritti di un popolo libero. 

So bene che la utilità pratica ne è 
contestata, ma io ho fede nella virtù di 
questo rendiconto giudiziario, che ap
prezzo come frutto di civiltà matura: 
scopo precipuo del Legislatore nell'or
dinarlo vuolsi quello di chiamare il 
paese a giudicare dell'opera giudizia
ria, e di fornire i materiali statistici 
che richiedonsi pel buon ordinamento 
e per la miglior arte del governo, ma 
non secondario per lo meno amo intra
vederlo nel destare ed interessare l'at
tenzione pubblica a queste rassegne, 
ove anno per anno si mettono in mo
stra i bisogni della società nelle pia-
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ghe morali e nelle ree passioni che la 
funestano, e si riproducono come in 
un vasto specchio le sembianze morali 
della popolazione, sulle quali ciascuno 
dovrebbe sentirsi mmo a meditare, 
per concorrere, nell'orbita sua, a ren
derle possibilmente migliori. 

Sembra a me che in popolo libero e 
conscio dd vero valore della libertà, 
nulla possa esservi di p:ù adatto a svi
luppare, specialmente in alcuni ordini 
di cittadini, quel senso profondo di 
moralità sociale e di verace patriotti
smo, quel sentimento del pubblico be
ne, per cui dovrehbe riputarsi solidale 
in tutti l'opera della giustizia pubbli
ca, ed ognuno dovrebbe recarsi ad ono
re e a dovere il cooperare al suo trion-
fo. 

Lo stesso appellativo di rendiconto 
con cui il Legislatore qualifica queste 
rassegne, l'obbligo di darlo in pubblica 
e solenne adunanza, del che non sa
rebbe d'uopo per gli altri fini cui può 
essere indirizzato, mi fanno sempre più 
accarezzare il lusingh:ero concetto del
la sua importanza, rispetto al patriot· 
tismo, all'energia, alla cura del bene 
pubblico che ha da presumersi in un 
popolo libero, interessato pel primo a 
che l'amministrazione, che più da vici
no riguarda i suoi vitali interessi, ren
da frutti sani e copiosi 

La libertà nell'antica Roma foriva 
e potè conservarsi, fino a che iJ po
polo si interessava vivamente alla co
sa pubblica, accorrendo di perc;ona an
che alla formazione delle leggi; e que
sta stessa libertà. congiunta nel lumi
noso suo cammino alla virtù c\•ile, po
trà e dovrà nei presenti tempi di mag
gior progresso. ed al lume dell'espe· 
rienza, far sì che il patriottismo del oo
polo senta il dovere di venire in ai~to 
della giusùia S{X'cialmente penale, la 
quale si sa che nei paesi liberi, se è 
una guarentigia sociale. è anche una 
forza politica e presidio delle stesse 
instituzioni. 

I l cittadino prende pur ogP.i parte 
attiva e di vit1le importanza all'ammi
nistrazione della giustizia, tiene anzi in 
sue mani la p:enezza del potere puni
tivo nell'esercizio della giuria, per la 
quale può dirsi che da vero -;ignore ed 
arbitro governa i destini della società. 

• 
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Comunione, Liberazione 
Moltiplicazione 
d i F ulvio Contenti 

A rl movimento di Comunione e Li
• berazione ha p:ù volte avviluppato 
I:> sua organizzazione dietro i panni 
di associazioni fantasma, le quali non 
erano altro che pro'ezioni di se stes
so. Così, dopo il Movimento Popola
re e il Centro Culturale «Carlo Dc 
Cardona », spunta fuori, dalle ceneri 
quasi spente delle due iniziative pre
cedenti, il Centro Culturale « Massi
miliano Kolbe » che, oltre a proporsi 
come presenza missionaria nell'Uni
versit~ e città di Roma (mansione che 
già svolgevano il MP e il « De Car
dona »), si pone anche « ... come pun
to di r:ferimento e di incontro per 
docenti e personalità della cultura ita
liana ed estera ». 

Questo proposito ha subito avuto 
formulazione pratica nel convegno, te
nutosi il 2 febbraio all'Università La
teranense, che partiva dalla esortazione 
apostolica di Giovanni Paolo II « Ca
techesi Tradendae ». Essa ha come 
compito quello di offrire delle propo
ste di riflessione su un rinnovamento 
profondo nel modo di insegnare il 
cristianesimo, diventando una rifor
mulazione programmatica di alcune 
parti dell'enciclica « Redemptor Ho
minis ». Il fatto poi, che sia spettato 
a Comunione e Liberazione il lavoro 
di organizzazione di questo convegno, 
h:> una sua particolare importanza, per
ché, in questo modo, il movimento 
creato da Don Giussani riceve quel 
consenso pontificio e quella veste di 
ufficialità che per tanti anni si era 
visto negare da Papa Montini. Questi, 
infatti, aveva sempre preferito non da
re troppa corda all'ala integralista nel-
1~ quale non si identificava, essendo fi. 
gur:> troppo problematica, per ridur
si alla certezza cieca ed assoluta di c 
L; però, con Giovanni Paolo II il 
fronte moderato ha ritrovato nuovo 
slancio e vigore, ed è perciò naturale 
che in quest'atmosfera non ci siano 
problemi per CL, ma piena identi· 
tà di intenti. 

Proprio un rappresentante (più o 
meno ufficiale) di questo movimento, 
il prof. Augusto Del Noce, ha aperto 
i lavori, presieduti dal Cardinale Po
letti, con una relazione su «L'educa
zione alla fede e la cultura contempo-

ranea: la rigura del maestro » che ha 
subito chiarito la posizione d1 CL, 
concretizzatasi in un 'ennesima contrap
posizione (che voleva dire in conci I' a
bilità) tra cristianesimo e marxismo. 
Scegliendo questo punto di partenza, 
Dcl Noce ha esposto alcune tesi fon
damentali, mettendo in luce quelli che 
ritiene i punti nodali di questa sepa
razione. Innanzi tutto la diffen.:11-.a tra 
la tensione verso la verità, che nel cri
stiano si connota attraverso un atteg
giamento passivo: la ricezione di una 
« verità oggettiva», in cui l'individuo 
deve annullare la propria capacità cri
tica; questa viene considerata come 
uno degli errori di fondo del marxi
smo, il quale rifiuta di demandare la 
propria responsabilità ad un'entità su
perirn:e, legandosi troppo alla storia 
e all'ideologia. 

In sostanza, la tesi di Del Noce 
(che . del resto, è quella di tutta la fi
loscfia cattolica) sarebbe che annul
landosi ci si libera ed essendo critici 
si è condizionati. Da tutto ciò se ne 
trae che la cultura umana, se manca 
l'incontro con la verità rivelata, fini
sce per essere priva di autentico valo
re, mettendo al pnsto del maestro gli 
ideologhi. Del Noce ha anche detto 
che c'è bisogno, secondo l'indicazione 
del documento pontificio, di una cate
chesi che parca dalla vita, ma questo 
punto è stato maggiormente approfon
dito dal prof. Stanislao Grvgiel, della 
Facoltà Teologica di Cracovia, con tut
t? l'autorità che può avere ogi:ti, in 
Italia, uno studioso cattolico di ori
gine polacca. 

La sua relazione si è incentrata sul
l'adozione di un concetto di cateche
si che veda stimolato ogni cristiano a 
trovare « •.. la via verso la maturazio
ne a lui propria», una via che porta 
alla trascende0141, la quale rappresen
t:.i il luogo dove si realizza il mutamen
to dell'uomo nell'Uomo. Ancora una 
volta, il nemico principale è l'ideolo
gia, che si serve del razionalismo per 
far deviare l'uomo dalla sua ascesa dal 
basso verso l'alto, ascesa che il rela
tore ha definito con un suo neologi
smo: anechefi. Anraverso di essa, I' 
uomo si libera dai falsi idoli della ci
vile~ dei consumi e può usare !:i cnl--23 



mra come forma di avan7.amento. Se, 
invece, questa sp:ma verso l'alto non 
avviene, si ricade nella « cultura ho
minis », nell'ideologia e nella civiltà 
umana, che non possono, da sole, libe
rare l'uomo. 

Li novità più rile\•ante di questa 
«Catechesi TradenJae » ì· suta 1nd1v1-

duata da Grygid ndl'.1bliandono di un 
insegnamento ._1''l intenti moralizza
tori, che deve cedere il pJsso ad una 
vera e propria trasformazione totale 
dell'uomo, nella quale l'etica non è 

che una conseguenza del suo cambia
mento. Al posto di una fede inculcata 
come abitud:ne al rispetto di determi
nare regole di condotta, ci dovrebbe 
essere, come ha anche spiegato l'ulti
mo relatore, il prof. Carlo Caffara 
delb Facolt?i Teologica lnterrcgiona
!: di Mihnu, t1.:.1 fede vissuta total
mC'ntC' clentro 11 111is11..:o di Cristo. 

Naturalmente, però, questa onni
comprensività ddl'esperienza umana, 
nella esperienza rdìgiosa, 1..i sembra 
ancora posta come illibcrtà di sLclrn 

Il Papa e la Chiesa olandese 

nei confronti della storia, la quale, in 
tutte le relazioni, viene saltata a piè 
pari, se non quando viene definita, in
direttamente, da Del Noce come « ... 
un accadere privo di significato ». 
Tutto sommato, allora, questo conve
gno si è mosso, chiedendo, giustamen
te, al cristiano di vivere più profon
damente e qualitativamente la sua fe. 
de, ma ha usato questo argomento per 
imbrigliare ogni movimento spontaneo 
cci u.;ni sLd t.i ideologica, diversa da 
guella della Chic!>J. F. c. 

Quel Concilio è un limite invalicabile 

I A I' Sinodo « speciale » olandese 
W ~ · l: concluso dopo 17 giorni di 
lavori ( 14· 31 gennaio) e con cinque 
di rii;1rdo rispetto al programma pre
ventivato, ;egno che le med'azioni 
raggiunte sui singoli problemi sono 
state ardue da realizzare. 

Le conclusioni raggiunte parlano da 
•;ole. Nei punti dedicati alla figura del 
vescovo si legge « Nè i vescovi né i 
preti sono i delegati dei fedeli, ma dei 
ministri di Gesù Cristo al servizio del
la comunità ecclesiale». Una risposta 
nemmeno tanto implicita a quei nume
rosi cattolici olandesi inquieti, a par
rirc dal 1970, quando la Santa Sede 
impose dall'alto due vescovi moderati: 
'TlOns. Simonis e mons. Gjisen. I ve
scovi, inoltre, dovranno « vegliare » 
lffinché la diversità nei modi di an· 
'1unciare la fede cristiana « non gene
ri confusione fra i fedeli». Circa i 
sacerdoti è stata richiamata la distin. 
zione « fondamentale » tra il sacerdo
te « ordinato » e il sacerdozio « co· 
mune » di tutti i battezzati. 

D'altra parte, in uno dci tanti la
conici comunicati sul Sinodo, croce e 
·Jelizia dei giornalisti, era stata usata 
l'espressione testuale di «campanello 
,l'allarme » per segnalare quei gruppi 
cli credenti che, da anni, erano giunti 
1 celebrare messa senza il sacerdote 
(in ciò sostituito da un laico) ma non 
finendo nelle fila della folta comuni
tà protestante locale. 

La formazione degli aspiranti al sa
cerdozio « non può essere as
sicurata che tramite veri seminari » 
Infatti, \'Ìene citato come modello 
quello di Rolduc che, sotto la guida 
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di Maurizio di Giacomo 

di mons. Gjisen, in questi anni, ha 
mantenuto una struttura tradizionale e 
chiusa alle innovazioni e che prospera 
di allievi, al contrario degli altri aper
ti detti «convitti universitari». Circa 
la sorte di un centinaio di preti-sposa
ti che fin'ora avevano insegnato nelle 
« facoltà teologiche » dei seminari più 
avanzati, si dà ai vescovi « possibilità 
di regolare la situazione». 

M::i. anche in questo caso, poco spa· 
zio viene lasciato alla singola autono
mia di ogni vescovo, poiché ci si ri
chiama ai « documenti ufficiali della 
chiesa in materia » ovvero a disposi
zioni della Sacra Congregazione dcli' 
Educazione Cattolica che proibiscono 
i preti sposati come insegnanti perché 
in chiaro contrasto con l'obbligo dcl 
sacerdote al celibato. 

Al tempo stesso, la Santa Sede si 
è voluta cautelare: è stata istituita una 
« commissione » che entro il l 0 gen
naio 1981 dovrà trasmettere i risulta
li dei suoi lavori su questa materia 
in Vaticano. Circa i gruppi di «cri
stiani critici » i vescovi vogliono « con
servare il contatto » sperando di eser
citare un ruolo « moderatore», tutta· 
via, si propongono egualmente « di 
denunciare le loro deviazioni in rap· 
porto alla fede e alla disciplina della 
chiesa ». 

Allo scopo di « vegliare» sull'appli
cazione di tali indicazioni è stato com
posto un « consiglio sinodale » com
prendente i cardinali M. Gabriel Gar
rone e Willembrands e mons. Bluyssen, 
vescovo di Hertogensboch. In questo 
modo, si avvia la complessa procedu
ra che dovrebbe, in prospettiva, por-

tare alla sostituzione del primate Wil
lembrands (considerato troppo curia
le in Olanda e troppo olandese in Va
ticano) con un personagg:o più dispo
nibile. Alcuni osservatori hanno ipo
tizzato mons. Simonis reso più tollcran· 
te e meno categorico dall'esperienza. 
Però. la nomina a « copresidente » del 
sinodo romano, di mons. Danneels, 
neo-arcivescovo di Bruxelles, potrcb· 
be far pensare che nelle alte sfere va
ticane esistono altri propositi su do
po Willembrands. 

Le prime reazioni in Olanda a que
sto sinodo parlano di « cedimento » 
dei vescovi olandesi; la stessa Santa 
Sede sa che l'applicazione di queste 
decisioni è problematica: vi è il rischio 
di aumentare la « polarizzazione » c:oè 
l:> divisione tra conservatori e progres
sisti. A tal fine, il Vaticano punta sul
l'aumento delle diocesi olandesi da af
fidare a una magg;oranza di elementi 
moderati e sulla revisione dello « sta
tuto » della conferenza episcopale o
landese. 

Questo sinodo non ha condannato 
nessuna posizione dottrinale, ma ha 
rafforzato gli clementi più collauda
ti della tradizione tanto da invitare 
mons. Gjisen a ricollaborare con gli 
altri vescovi. 

Ciò che più turba, però, è che que
sto sinodo è il primo r;sultato di quel 
« non andare oltre il Concilio Vatica
no II » appoggiato da papa Wojtyla. 
Quel Concilio che, 16 anni fa, molti 
cristiani intesero come l'inizio di un 
« esodo » in avanti, ora diventa il li
mite non superabile da ogni rinnova
mento ecclesiale. 
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Il problema Venezia ( 2) 

La ''salvaguardia'' come idea culturale 
e I ,a grande mostra « Venezia e la 
Pc:.te » che dal 21 dicembre trionfa 
nei saloni di Palazzo Ducale è un po' 
il fiore all'occhiello di un Assessorato 
alla Cultura da vari mesi ricco di ot
time iniziative. Tanto da far sperare 
che la Città si desti da quel certo tor
pore delle idee sovente riscontrabile 
in questi ultimi lustri. «Venezia e i 
veneziani risentono dell'assenza di una 
vera politica culturale, imputabile a 
una cattiva gestione più che trenten
nale - ci dichiara l'assessore Paolo 
Peruzza, comunista - ma è proprio 
nel settore culturale che sulla città si 
appuntano aspettative molto alte, sia 
nazionali che internazionali. 

Si tratta dunque di risanare, amplia
re e rinnovare tale patrimonio, evitan
do gesti clamorosi, indirizzandosi a 
scelte oculate tendenti a limitare, an
che in que-;to settore, il degrado di Ve
nezia ». Er.co allora, in quest'ottica, l' 
avvio di attività decentrate per diffon
dere la cultura in tutto il territorio; l' 
attento scavo e riproponimcnto del 
patrimonio culturale locale; l'abbando
no del provincialismo, grazie a una più 
stretta collaborazione con gli assesso
rati di altre città coi quali lavorare nel
l'ambito di progetti comuni; e l'inten
sificazione dci rapporti con i paesi e
steri. 

Ottime iniziative, dicevamo, ma, fa
talmente, quanto attiene a Venezia, fat
to concreto o programma ideale, quin
di anche la sua essenza culturale, sem
bra ammalato di precarietà. Se il put
to alato con la fiaccola accesa, - che 
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di Alessandro Coletti 

il manifesto del1a mostra sulla peste 
ha preso in prestito dall'iconografia sa
cra cittadina - è riuscito a scacciare 
la megera simbolo del flagello, ben al
tro morbo, più tenace e letale, insidia 
da decenni la Città, pencolante e in
quinata, il cui lento corrompersi è sta
to giustamente percepito come fatale 
malattia mortale di un luogo culturale 
più che fisico. « Il problema della de
cadenza di Venezia - dice Paolo Ter
ni della commissione nazionale italia
na dell'Unesco - viene probabilmen
te avvertito in Italia e all'estero, mol
to più sul piano simbolico e mitico che 
sul piano reale: Venezia che si inabis
sa tra le acque è vista come il simbo
lo della morte di tutta una civiltà. Con
siderata in questa prospettiva la sal
vezza di Venezia è l'ultima possibili
tà contro gli effetti della barbarie e 
della decadenza )>. 

Molto e poi molto si è discusso e 
scritto su come perseguire tale obiet
tivo, pochissimo si è fatto, ora !>i spe
ra assai nel futuro varo del Piano Com
prensoriale (vedi a proposito il rela
tivo articolo nell'ultimo numero di 
Astrolabio) che dovrà coordinare gli 
interventi di salvaguardia. Ma, a ben 
vedere, non c'è « legge speciale» che 
possa fungere da angelo scacciapeste 
se prima non si affronta, per risolver
la, la questione pregiudiziale sul « si
gnificato » che si intende assegnare a 
Venezia e sulla funzione culturale che 
essa è chiamata a svolgere. 

Funzione culturale già compromessa, 
ed ancora osteggiata, dalla dissennat~ 

ideologia industrialistica, portata avan
ti fin dagli anni Sessanta dalla colpe
vole, e interessata, miopia di un cen
trosinistra a\'ezzo a controbattere ai 
propri critici di non volere una città
museo. Esemplare, a proposito, la po
sizione di Wladimiro Dorigo, ex asses
sore all'urbanistica della sinistra DC, 
oggi direttore dell'Archivio Storico del
le Arti Contemporanee, fautore a suo 
tempo del Piano Regolatore del 1962, 
che avrebbe dovuto «ammodernare» 
Venezia, e della sciagurata Terza zona 
industriale. Partendo dalla esigenza di 
«storicizzare la questione veneziana», 
nel timore che le esigenze dcl fattore 
umano siano sacrificate a vantaggio di 
visioni decadentistiche ed elitarie, Do
rigo respinge «la riduzione ipostatiz
zata della struttura storicamente stra
tificante ed accertabile della Città a da
to immutabile di natura » per auspica
re « la salvaguardia della città antica 
nel contesto delle mutate dimensioni 
e prospettive dell'insediamento uma
no»: vale a dire accettazione dell'ine
vitabile progressivo snaturamento e 
dell'irreversibile degrado, già largamen
te in atto, dell'ambiente lagunare ed 
urbano. E, conseguentemente, accetta
zione di un ruolo « produttivo » di 
Venezia del tutto incompatibile con la 
sua specifica vocazione culturale. Do
rigo ha compiutamente espresso que
ste sue affermazioni nel saggio «Una 
legge contro Venezia », edito nel 197 3; 
«ma oggi, su questi temi, Dorigo è 
un isolato» ci hanno detto a Venezia 
e lui stesso, al telefono, confcrm:i -25 



Sul versante diametralmente oppo· 
sto all'impostazione riduttiva dei va· 
lori ideali di Venezia, propria dei «mo
dernisti », troviamo gli esponenti di 
un conservatorismo estetizzante, rap· 
presentati da quanti, nella sezione ve
neziana di Italia Nostra, si riconosco
no nelle posizioni dell'attuale presiden· 
te, l'architetto Giuseppe Rosasalva. 
« La sua linea - ci avevano anticipa
to alcuni politici cittadini dell'area di 
sinistra - è caratterizzata da un ap· 
proccio culturale ai problemi di Vene· 
zia di tipo retrogrado e stantio, e dal
la isteriz1.azione dei temi polemici ». 
Ma, in verità, dal colloquio con l'an· 
ziano e cortese professionista, si ri· 
porta essenzialmente l'impressione di 
una profonda, quasi avvilita, preoccu· 
pazione per lo sfacelo cui le beghe po
li tichc stanno condannando la Città. E 
l'ultima marca di fine dicembre, con 
l'acqua alta giunta a un metro e set· 
canta, non sembra dargli torto. 

In questa situazione di difficile con· 
servazione e ridefinizione delle sue si· 
gnificazioni culturali, possiamo però 
pur chiederci come Venezia viva at
tualmente la cultura, dati i buoni pro· 
positi dell'Assessorato competente. 

« Non può esistere alcuna separa· 
zione tra i momenti di conservazione, 
di restauro, di riarticolazione e fruizio
ne del bene culturale ed una più glo
bale socializzazione dello stesso » ha 
giustamente disposto il Piano Program· 
matico comunale per il triennio 1977· 
80. Ma, anche a Venezia, il governo 
delle sinistre si è trovato ad affronta· 
re la spinosa questione delle contrad· 
dizioni emerse dal suo impegno di tra· 
sformazione delle istituzioni culturali 
cittadine. « La specificità della situa
zione veneziana - ci dice Maurizio 
Cecconi, responsahil( per l'Organizza· 
zione del PCI a Vene-.:ia e già da tem· 
po impegnato nelle problematiche cul· 
turali locali - è evidenziata tra l'al· 
tro dal forte scarto riscontrabile tra 
l'importanza attribuita alla cultura e 
l'esistenza di numerose istituzioni cul
turali da un lato. e la reale presenza 
di operatori locali nelle stesse istitu· 
zioni dall'altro. Oggi Venezia è più 
che mai una città dove viene "vendu· 
ta" e "consumata" una cultura prodot· 
ta in altre sedi ». 

Un giudizio che ci sembra largamen· 
te valido anche per la più importante 
istituzione culturale veneziana, quella 
perennemente travagliata Biennale che, 
nell'autunno scorso, ha registrato le 
dimissioni a catena dal Direttivo del
l'ente di nomi illustri (Luigi Nono e 
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Thomas Maldonado tra gli altri): un 
gesto di protesta contro il perdurare 
della logica della lottizzazione politica 
per cui le varie cariche di responsabi
lità continuano ad essere assegnate a 
militanti di partito (democristiani e 
socialisti anzitutto) e non ad uomini 
di cultura. « Occorre sottrarre la Bien
nale alla voracità della politica - di· 
chiara l'ex ministro delle finanze Bru
no Visentini, repubblicano, sempre im
pegnato nelle "battaglie" per la dife
sa di Venezia - occorre farla uscire 
dalla sudditanza lottizzante dei parti· 
ti, occorre che si crei un potere di de
cisione autonoma e che le persone che 
ne siano investite abbiano una pro
pria effettiva professionalità». 

Occorre, soprattutto, contrastare lo 
strisciante demagogismo culturale che, 
troppo spesso, per ragioni di basso 
cabotaggio elettorale, ha boicottato o 
dequalificato molte ini7.iative culturali 
veneziane. E in questo la stessa sini
stra locale ha avuto, non di rado, le 
sue brave responsabilità, tutta presa 
ad inseguire i miti operaistici di Ve
nezia industriale. Mentre è pur vero 
che la struttura economica cittadina è 
basata prevalentemente sul turismo (da 
riqualificare, certo) e che questo ruota 
in massima parte attorno all'interesse 
artistico-culturale suscitato dalla Cit· 
tà. Anche in tale settore, conferma l' 
assessore al turismo Camillo Gattinoni, 
occorre « costituire una linea di svi
luppo, individuando obiettivi di svilup
po nuovi, moderni, adeguati alle esi
gen7.e emergenti e quindi capaci di as
sicurare sbocchi positivi in una pro
spettiva di lungo periodo ». 

Buona occasione per verificare tenu· 
ta e qualità del nuovo corso delle ini
ziative culturali a Venezia sarà il pros· 
simo carnevale. Tutta la Città, assicu· 
ra Maurizio Scaparro che dirige il set
tore teatro della Biennale, vivrà come 
un unico grande palcoscenico, con i 
teatri aperti giorno e notte per 
presentare interessanti spettacoli in 
anteprima. 

Frattanto, a Cà Venier dei Leoni, 
sul Canal Grande, è morta Peggy Gug
genheim, l'« ultima dogaressa», che 
lascia al Comune la propria prestigio
sia collezione di arte moderna, arric
chendo Venezia di un nuovo eccezio
nale motivo di richiamo culturale. E 
dire che l'amministrazione comunale 
ebbe a suo tempo l'idea grottesca, poi 
rientrata, di « confiscarle » il giardino, 
popolato di statue preziose, per poter
lo adibire a verde pubblico! 

A. C. 

Silone: il valore 
di una 

testimonianza 
umana 

e I~ « Memoriale dal carcere » (mi 
piace questa parola che ricorda 

Pascal, e che forse è stata scelta anche 
tenendo presente Pascal) è un invito a 
fare i conti con Silone. Conti difficili 
inquietanti. Di là dalla grandissima sti: 
ma per l'uomo, per la sua statura mo
rale, io confesso di aver sempre letto 
poco, e con fatica, lo scrittore Silone: 
e sempre con insoddisfazione. Ed ecco 
che proprio lui esce a dire con la tran
quilla modestia dell'uomo di valore: 
« Io non credo che i miei libri abbia
~o un valore letterario molto grande; 
10 stesso conosco i loro difetti forma
li » (pag. 11 ). 

E soggiunge: « Il loro valore è es· 
senzialmente quello di una testimonian· 
za umana». Ora, è proprio la testimo
nianza che ci interessa, mentre quel
lo letterario è un valore - se cosl 
posso dire - sempre più recessivo dal 
nostro panorama spirituale. Ciò che 
conta è che l'opera ci porti un signi
ficato. Questo straordinario Memoria· 
le è pieno di significato; e di 
un significato che vibra nello sti· 
le anti · letterario della scrittura. 
Esso investe frontalmente, coinvol
ge. Spinge, appunto, a « fare i conti»: 
e non solo con Silone. 

Silone si confessa «preso», « pos. 
seduto », e lo dice in termini biblici. 
Lui, ateo cristiano, non teme di pro· 
nunciare l'impronunciabile, di parlare 
dell'Eterno per spiegare perché ha vis
suto, ha scritto, ha infine ripreso la 
cospirazione: «è terribile quando l'E· 
terno perde la pazienza e si mette a 
gridare nell'animo di qualcuno... è 
qualche cosa che non si può racconta· 
re» (pag. 8). Questo arcano « per
ché» non si lascia «sistemare», né 
definire: an7.iché esser spiegato, è lui 
che spiega il senso della vita, nell'uni
co modo in cui posc;iamo veramente ap· 
prenderlo: vivendolo. Le vere ragioni 
del suo agire come politico, come an
tifa!:cista, Silone dichiara esplicitamen
te di non poter che riceverle, e subir· 
le; solo la metafora e il simbolo aiuta
no, nel lingua~~io, ad avvicinare l'in· 
dicibile. Lo Spirito soffia; l'Eterno 
grida come una partoriente; e la veri· 
tà è qualcosa di cui senti fame (pag. 
23). «Con quella voce dentro» (pag. 
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CON QUELLA 
VOCE DENTRO 
di Francesco Arnoaldi Berti 

8) si dimentica tutto: le promesse fat
te alla polizia federale, non solo; ma 
anche il padre e la madre, diceva un 
Uomo duemila anni fa, e i bisogni del
la vita. 

«Con quella voce dentro»: la frase 
è talmente bella, e poeticamente vera, 
che a me pare il vero titolo che biso
gnerebbe dare a questo Memoriale (ed 
io glielo ho dato senz'altro, sulla mia 
copia, scrivendola in cima al testo). 
Con quella voce dentro, il senso dell' 
esistenza e il significato del reale (pag. 
10) appaiono subito chiari con infal
libile certezza, e divini nella loro pre
senza inesplicabile tuttavia. Giacché 
che cosa, in una visione immanente 
della realtà dove l'uomo è unico custo
de della propria libertà, che cosa ci 
spinge a farci combattenti per la giu
stizia, a testimoniarla, a diventarne 
«partigiani »? Silone non risponde. 

Meglio, risponde col suo stes
so essere nel luogo privilegiato 
dei testimoni della libertà: il car
cere, « propizio allo spirito » (pag. 30) 
per lui, come già per Boezio, Giorda
no Bruno, Tommaso Campanella, come 
più da vicino a noi per Gramsci e Bo
nhoeffer (e perché non aggiungervi an
che Julien Sorel che in carcere accet
ta il mistero della vita?). Forse è pro
prio cosl: Silone conta per noi perché 
le sue parole non sono letteratura, ma 
sangue ( « vi sono pagine di quei libri 
- i suoi romanzi - che sono state 
scritte col sangue »: pag. 11). Il san
gue di Silone, combattente non vio
lento per la libertà, che non ha mai 
fatto la lotta armata, è tutt'altro dal 
sangue sacrale delle vittime, dei morti; 
è il sangue che alimenta la vita nelle 
vene ogni giorno, il nutrimento dello 
spirito di verità. 
Con questo sangue nelle vene, con quel
la voce nell'anima, Silane ha accetta
to il suo destino di uomo e di scritto
re; e rutti coloro che hanno vissuto e 
vivono la ri-creazione e la ri-generazio
ne della libertà nell'esistenza e nella 
storia si sentono, come Silone « mor
si » da un Dio che rincorre,' perse
guita e ricerca, e costretti, veramente 
« obbligati » a non nascondersi, a non 
sottrarsi all'impegno della lotta: sia 
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quello della cospirazione, quello della 
resistenza, della partecipazione ci
vile, sia quello qualsivoglia che 
la situazione esistenziale offre a 
ciascuno. Siamo, come Silone, fi. 
gli della ragione e alla ragione voglia
mo ricondurre il giudizio sui valori e 
sul senso del nostro essere in questo 
mondo storico; ma quando arriviamo 
al punto più profondo da cui sorge il 
perché del nostro orientarci nella ri
cerca della giustizia, ci troviamo di 
fronte alla verità dell'ineffabile. Quan
do Hofmannsthal si arrestava trepido 
in reverenza davanti all'indicibile le 
sue parole, pur nella loro assolutezza 
poetica, alludevano ad una categoria 
non soltanto poetica, ma di una radi
calità cosl totale da non tollerare nes
suna delle possibili definizioni che il 
linguaggio potrebbe darci. Anche se 
l'approccio può essere poetico, o reli
gioso, o razionale, il senso profondo 
è tutto questo assieme e più ancora. 
Wittgenstein non molti anni dopo lo 
tradurrà nel suo aforisma supremo: 
« Di ciò di cui non si può parlare si 
deve tacere». Si può solo parlare oscura
mente, come fa Silone, di « trasforma
zione interna» (pag. 24); una trasfor. 
mazione (una metànoia) che quando ar
riva fa, di un uomo confinato nella di
mensione umile della sua quotidiani
tà, una persona che ha il motivo di 
vivere, un uomo che ha « audaci idee 
di libertà » (pag. 25). 

Leggere questa « professione di fe. 
de» di Silane rimette in movimento 
pensieri che gli uomini della resistenza 
contro il fascismo hanno già pensato, 
ma che rischiano di conservare come 
patrimonio digerito una volta per 
tutte, anziché come una chiave 
per il continuo confronto con la 
realtà, da riverificare senza soste. 
Questo processo, cui la lettura di Silo
ne conduce con immediatezza, è tanto 
più importante oggi che la crisi di va
lori stenta a trovare una soluzione, e 
fa correre anche a noi la tentazione di 
chiuderci nell'atteggiamento filisteo 
dei salvati. La testimonianza non è 
mai finita, la voce nell'anima non ta
ce. Non può tacere, perché è la vita 
stessa dell 'uomo che si libera. 

Di Silane il Memoriale ci porta anche 

dei giudizi storici d'una lucidità che 
s'apparenta a quella di Gobetti e di 
Rosselli, come quando afferma l'ine
vitabilità del crollo fascista (pag. 15), 
giungendo a prevederne con esattezza 
persino l'epoca. Ma soprattutto ha un 
timbro di mordente contemporaneità 
la consapevolezza, chiara in Silane, che 
«l'avvenire della democrazia e della 
libertà è legato principalmente all'at
teggiamento delle classi lavoratrici » 
(pag. 17). E' doloroso oggi constatare 
- quasi quarant'anni dopo - che lo 
scarto tra Stato e società (pag. 22) non 
è stato colmato; che dunque lo sradi
camento delle costanti di fascismo la
tente che storicamente attossicano la 
nostra società non si è interamente 
compiuto, e che esse sono sopravvis
sute nel corpo stesso dello Stato re
pubblicano, impermeabili allo spirito 
di trasformazione che è proprio della 
Costituzione. Silane era un « ex», e 
la coscienza di questa sua condizione 
non lo lasciava mai. Ma se l'immuniz
zazione provocata dal «fallimento degli 
dei » aveva inesorabilmente provocato 
anche in lui, come in tutti gli « ex », 
un rigetto radicale, chiuso ad ogni spe
ranza di recupero; se questo rigetto 
difensivo gli fa pronunciare giudizi che 
sono la parte più caduca del suo Me
moriale, non perciò egli aveva persa 
la sicura coscienza della parte decisi
va spettante alle classi lavoratrici nella 
costruzione della libertà, nella edifica
zione di uno Stato finalmente « al ser
vizio della società » (pag. 21); e di là 
delle linee ancora vaghe indicate per 
le nuove strutture civili (pag. 28), ri
salta senza equivoci il ruolo centrale 
che attende le classi lavoratrici e, sto
ricamente, la sinistra che le rappresen
ta. Perché non mandare queste bellis
sime e sofferte parole d'un antifasci
sta che non si rifiuta al senso « cristia
no e divino» del reale (pag. IO), per
ché non mandarle e farle pensare e me
di tare agli uomini politici che oggi vo
gliono chiamarsi « cristiani »? 

La parola d'un impolitico, di un uo
mo che si fa scrittore e non è interes
sato al potere: quale valore, quale ric
chezza, oggi. E come precisa e taglien
te la separazione che egli opera nella 
società civile, respingendone gli aspet--27 



ti dai quali nasce e si origina il fasci
smo. Silone ha l'intuizione fondamenta
le, cristallina, che il fascismo « è la dit
tatura di Barabba» (pag. 26), (nel 
'45, Camus appena sbarcato a New 
York ripeterà, a guerra finita, que
sto concetto apparentemente pessi
mistico, in realtà pieno di forla mo
rale e di speranza, perché indica con 

nettezza ciò da cui dobbiamo fuggire 
consapevolmente). E, da quell'uomo di 
fede che è conclude: « bisogna lascia
re Barabba al fascismo e riconoscere 
noi stessi in Cristo» (pag. 26). 

La semplicità di questi pensieri ele
mentari è piena della maestà del vero; 
e Silone, che ha appena confessato con 
una modestia sincera di non credere al 

valore letterario dei suoi libri, sente 
orgogliosamente di scrivere una testi
monianza di forza superiore alla stes
sa letteratura, un messaggio che sarà 
capito da quelli «che tra cento o due
cento anni frugheranno tra queste po
vere carre per cogliervi una scintilla 
della grande lotta della nostra epoca ». 

F. A. B. 

LEITERE SU GRAMSCI (2) 
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Per una corretta relazione fra le opere 
giovanili e le riflessioni dal carcere 

Caro G. Baget-Bozzo, 
è utile (mcora oggi leggere Gram

sci? Posto che « leggere » (o me
glio « rileggere », dal momento che 
un autore di cui è impregnato un 
certo ambiente culturale 11on può 
essere che ri-considerato) significhi 
«con sempre maggiore rigore filo
logico e immaginazione scientifica 
interpretare e sviluppare», rispon
dere a tale domanda comporta nei 
fatti rispondere a queste altre due: 
perché; come? 

Riguardo al perché, cioè alla con
sistenza ed alle ragioni della « at
tualità » di questo nostro ~ classi
co», tu hai sostenuto (nell'inter
vento al convegno gramsciano di 
Firenze, il cui testo integrale è og
gi disponibile nel volume secondo 
degli Atti, Roma 1979, pagine 145-
50) che «la rag:one della non de
cadenza di Gramsci con il decadere 
delle cont/izioni storiche entro cui 
fu elaborato il suo pensare ed il suo 
ap.,ire politico » sta nella <'sistenza 
ali' interno delle sue elabnrazioni di 
un « nucleo metafisico sulla essen
za dell'uomo e della storia». 

In questa occasione (per le spe
cifiche ragioni che seg11iranno1 ol
tre che per la ragione generale che 
il perché in faccende del genere è 
sempre intimamente legato al co
me), mentre mi restringo alla n11da 
proposizione di un diverso concet
to de/l'attualità determinata di 
Gramsci, a mio modo di pensare 
fondamentalmente data alla persi
stenza dei problemi storico-politici 
che questi ha individuato e teoriz
zato e che permangono irrisolti e 
si ripropongono nel momento pre
sente (la crisi organica mondiale, la 

di Pasquale Misuraca 

riforma intellettuale e morale, « una 
diversa soluz ·one sia del parlamenta
rismo che del regime burocratico 
con un nuovo tipo di regime rap
presentativo » (Quaderno 14 ), men
tre appunto mi limito sul perché 
vorrei invece discutere pitì da vici
no il tuo come, il metodo della tua 
rilettura. 

E' possibile oggi, pitì che nel pas
sato, e grazie anche alla edizzone c~i
tica dei Quaderni curata da V Ger
ratana, cogliere il carattere di radi· 
cale e globale rimeditazione delle 
esperienze politiche e teoriche gio
vanili della ricerca svolta da Gram
sci in carcere, a seguito della epo
cale sconfitta degli anni venti·tren
ta. E' in questo quadro s:ngolP"· 
mente significativo il fatto che ver
so la fine della vita e dei Quaderni, 
Gramsci çi mostra preoccupato non 
soltanto dei problemi di (una pre
vedibile futura) ricezione del suo 
pensiero, ma in modo particolare 
della corretta relazione critica da 
stabilire fra le opere giovanili e le 
riflessioni del carcere. E con la so
lita acribìa scrive: «Occorre, prima 
di tutto, ricostruire il processo di 
sviluppo ifitellettuale del pensatore 
dato per identificare gli elementi di
venuti stabili e "permanenti", cioè 
che sono stati assunti come pensiero 
proprio, diverso e superiore al "ma
teriale" precedentemente studiato e 
che ha servito di stimolo; solo que
sti elementi sono momenti essen
ziali del processo di sviluppo... E' 
osservazione comune di ogni stu
dioso, come esperienza personale, 
che ogni nuova teoria studiata con 
"eroico furore" per un certo tem-

po, specialmente se si è giovani, at
tira di per se stessa, si impadroni
sce di tutta la personalità e viene 
limitata dalla teoria successivamen
te studiata finché non si stabilisce 
tm equilibrio critico e si studia con 
prof ond tà senza però arrendersi su
bito al fascino del sistema o dell' 
autore studiato» (Quaderno 16). 

Ma tu, Baget-Bozzo, su tali 
« Questioni di metodo » sorvoli, e 
affronti un insieme comprensivo dei 
problemi di Gramsci: determinismo, 
materialismo, positivismo, volonta
rismo, volontà collettiva, catarsi, u
topismo, scienza della storia e del
la politica, filoso/ a della prassi, con
cezione del mondo, e poi rivoluzio
ne russa, Risorgimento, Stato nazio· 
nale, e Marx, Lenin, Hegel, Berg
son, ed altro ancora, e tutto questo 
lo analìzzi e lo teorizzi utilfzzando 
semplicemente ed esclusivamente 
brani dei suoi Scritti giovanili. E 
perché? Per amore del rigore: «Ciò 
che è proprio del Gramsci giovane 
- scrivi - è una certa nettezza di 
formule teoriche, più ri?,orose an
che se culturalmente meno ricche di 
quelle degli scritti successivi»-

D1 fronte a tale assunzione di una 
perfetta continuità tra il Gramsci 
dell'epoca dell'attività politica e 
giornalistica e il Gramsci che rime
dita l'esperienza e rielabora i con
cetti, formulerò infine questa do· 
manda: mettendo anche da parte l' 
osservazione di un tuo filologismo 
scolastico, per cui nei Primi Princìpi 
è contenuto l'intero sistema, non ti 
pare di proporre una rilettura (lo 
dico con tutto Gramsci) « evoluzio
nista volgare »r 
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Cinema bulgaro e ungherese a confronto 

Il nuovo vento dell'Est 
e Bulgaria e Ungheria sono entram-

hi paesi relativamente « nuovi » 
nell'ambito della ricerca cinematografi
ca. Sebbene la Bulgaria abbia visto na
scere nel 191 O il primo film nazionale, 
essa ha conosciuto una produzione piut
tosto scarsa fino agli anni '40 mentre il 
vero « lancio » si ebbe con la nazio
nalizzazione del 1948. In Ungheria lo 
sviluppo della produzione si può data
re intorno agli anni '30, però solo nel 
'47 iniziò una produzione regolare e 
qualitativamente considerevole; qualche 
anno dopo la caduta del dittatore Hor
thy e l'avvento dcl Governo popola
re. 

Quindi, una cinematografia «giova
ne » che, nonostante ciò, si può dire 
abbia fatto passi « da gigante » nei 
suoi circa 30 anni di vita; una cinemato
grafia che purtroppo ha avuto la stes
sa storia di quella sovietica per quan
to riguarda la sua diffusione nel nostro 
paese. In particolare quella bulgara è 
pressoché sconosciuta qui da noi; è sta
ta quindi lodevole l'iniziativa del cine
club « Esquilino » di presentare in an-

, teprima assoluta a Roma una serie di 
film bulgari degli ultimi anni. Quasi 
contemporaneamente, il cinema unghe
rese degli ultimi anni - che ha visto 
fiorire insieme a Jancso e Kovacs un' 
infinità di nuovi re~isti - ci è stato 
presentato nella «Settimana del cine
ma ungherese» organizzata sempre a 
Roma dal Ministero degli Affari Este
ri. Se per l'UnPheria. c;i è tr'ltt,.,to di 
un'ulteriore conferma della validità ar
tistica dei suoi cineasti - che sot
tende del resto una vitalità più 
ampia che è di tutta la cultura magia
ra odierna - il cinema bul~aro ha co
sti rui to una piacl"vole ed inaspettata 
« sorpresa » per il pubblico nostrano. 

Comune ad entrambe le cinemato
grafie, è un'idea poetica ed intellettua
le del cinema e un uso del tutto perso
nale (e molte volte sperimentale) del 
mezzo cinemato~rafico. Probabilmen
te, tra i due paesi, quello più diretta
mente incamminato sulla via della spe
rimentazione è l'Ungheria che è anche 
- come si è detto - quella che ha 
avuto una « vita cinematografica » più 
lunga. Ciò è messo in rilievo soprattut
to dalla presenza di un regista di fama 
internazionale come Miklos Jancso, in-
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ventore del « piano-sequenza » ma so
prattutto testimone nei suoi film di 
una <• filosofia della storia » che si dif
ferenzia p. es. da quella sovietica, per 
il suo forte pessimismo, la ricerca psi
canalitica di chiaro taglio, moderno (e 
« occidentale »), una ripetuta e quasi 
ossessiva attenzione per gli spazi, le 
prospettive, il simbolico. 

L'analisi del passato, dello svolgi
mento della Storia, è ancora al centro 
del cinema ungherese, ma questa ana
lisi non è più esclusiva se si conside
rano i film presentati alla « Settimana 
ungherese»: i problemi del presente 
- con al centro l'uomo e il suo rap
porto con la società - hanno oggi un 
rilievo maggiore ed in questo si può 
vedere un ulteriore sviluppo della ri
cerca cinematografica che si avvale 
molto, oltre che della sperimentazione, 
anche del cinema-verità e del film-in
chiesta di chiaro stampo realista. La 
poesia qui - che è tuttora un modo 
espressivo di tutto il cinema dell'Est 
- ha caratteri molto stilizzati e perso
nali; non è certo la poesia titanica o 
malinconica del cinema sovietico, ma si 
fonda sull'allusione e l'immaginazione, 
non disdegnando a volte la ripresa di 
motivi del cinema americano degli an
ni '60. Un'inquietudine - critica sto· 
rica ed esistenziale - percorre il ci
nema ungherese attuale, l'inquietudine 
data da un passato tormentato e pie
no di soprusi e di « appuntamenti » 
storici mancati: da essa traspare la 
«nostalgia del futuro» e quindi l'evo
luzione critica, il bisogno di rinnovate 
basi storiche, il desiderio di una pie
na realizzazione del comunismo. 

I periodi storici - dittatura fasci
sta, liberazione e Governo popolare, 
influenza stalinista - coincidono pres
sapoco anche per la Bulgaria. Nel 1923 
si instaura la dittatura di Zankov e, 
naturalmente, questo ha un'influenza 
negativa sulla produzione cinematogra
fica, nel '47 si ha la nazionalizzazione 
della cinematografia poco dopo l'in
staurazione del Governo popolare di 
Dimitrov che lancia la « ripresa » del 
settore il quale si caratterizzer?t subi
to per la rievocazione della lotta di li
berazione, i suoi motivi, i suoi ideali, 
le sue speranze. 

Dopo i fatti del '56 (20' Congres-

so del PCUS) si apre un secondo perio
do per il cmema bulgaro, continua il 
riesame della storia del paese ma si 
sente «aria di rinnovamento»: cade 
iJ carattere celebrativo precedente e si 
afferma una visione più realista che 
non dimentica l'esercizio della critica. 
Si pongono le premesse artistiche per 
il successivo mutamento, si crea uno 
stretto legame con la letteratura (più 
ancora che in Ungheria) e ciò ha un' 
influenza decisamente « progressista » 
dato che i grandi scrittori bulgari han
no radici culturali risorgimentali e de
mocratiche. Gli anni '60 vedranno una 
nuova « svolta » del cinema bulga10 
che si caratterizzerà per una quasi e
sclusiva attenzione ai problemi contem
poranei del paese, una « svolta » che 
ha avuto le sue ripercussioni fino ad 
oggi; registi come Hristo Hristov, 
Gheorghi Diulgherov, Bihka Geliazlco
va sono esempi evidenti di un cinema 
legato al presente che non propone 
principalmente una « filosofia della 
storia» (come quello ungherese) bensl 
una « filosofia dell'uomo»: si potreb
be definire un cinema esistenzialista e 
fenomenologico. 

E' un cinema prima filosofico e poi 
politico quello bulgaro, attento ai con
flitti generazionali ( « L'ultima estate» 
di Hristov) ed alle scelte di vita ( « La 
piscina» della Geliazkova), quando a
nalizza più direttamente i problemi po
litici lo fa con la metafora e l'allego
ria, rifugge la « piattezza » di un ci
nema-verità, ama il sogno, l'avventu
ra, la storia dei singoli uomini. Natu
ralmente, come in tutti i paesi dell' 
Est, accanto a questo « cinema nuovo » 
legato al presente e all'uomo, sussiste 
il « cinema tradizionale», quello delle 
rievocazioni storiche e degli insegna
menti « morali», ma questo cinema 
tende ad essere inglobato nel primo, 
è quello meno seguito dal pubblico e 
non stimola grosse attenzioni della cri
tica. Ancora di più il cinema bulgaro 
si dibatte, generoso e « vibrante » di 
poesia e di amore, nella ricerca della 
propria identità culturale, non è il ci
nema « sperimentale » o il cinema-ve
rit?t ungherese, ma è il cinema della 
metafora. della riflessione, della poe
sia e dell'utopia. 

• 
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Tunisia: il ''rapido aiuto fraterno'' di Giscard 

Cambiamo il nome 
all'interventismo di marca occidentale 

e Senza clamore e prote-
ste (salvo quelle delle or

ganizzazioni dell'opposizjo
ne tunisina e dei suoi comi
tati in esilio a Parigi e Alge
ri), e con appena qualche re
gistrazione in tono minore 
sulla stampa internazionale, 
si è verificato nei giorni 26, 
27 e 28 gennaio un massic
cio intervento militare stra
niero in Nord Africa. L' 
« aiuto fraterno » di cui si 
parla in questo caso è quel
lo daro a Giscard d'Estaing 
all' alleato regime destou
riano della Tunisia. E' stata 
un'azione rapidissima, san
guinosa e decisiva. In qua
ranta ore ha salvato (per il 
momento) il governo di He
di Nouira e la «stabilità» 
della Repubblica nordafri
cana. E' avvenuta senza ri
sparmio di mezzi: caccia
bombardieri ed elicotteri 
per « liberare » la città mine
raria di Gafsa dal riuscito 
attacco di un commando 
guerrigliero. Un ultimo da
to altrettanto rilevante è che 
i francesi non hanno agito 
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senza prima coprirsi le spal
le. Per quanto dissimili pos· 
sano essere - in tanti set
tori - le politiche di Parigi 
e degli Stati Uniti, soprat· 
tutto nei rapporti col Ter.lO 
Mondo, il governo francese 
ha operato dopo una ful
minea consultazione con Car
ter, il quale ha pienamente 
approvato la decisione gi
scardiana di rispondere su· 
bito, « seduta stante », al· 
l'appello della Tunisia. E 
poi, anche a nome di tutto 
lo schieramento occidentale, 
il governo francese ,ha fatto 
uscire da Tolone unità della 
marina da guerra spedendo
le nelle acque fra Malta e 
Soussa, la prua preferibil
mente rivolta verso Tripoli 
dove si troverebbero i ma
lintenzionati attentatori al
la sovranità della Tunisia, 
baluardo dell'Occidente e 
dei suoi modelli socio-cultu· 
tali-produttivi nell'area del 
Nord Africa arabo-islamico. 
Ma contro chi esattamente 
è stato effettuato l'interven· 
to francese a Gaf sa? 

La risposta non è sem
plice. Infatti dei tragici e
venti che fra la notte del 26 
e il mattino dcl 28 gennaio 
hanno sconvolto la città tu
nisina, roccaforte operaia e 
centro della zona mineraria 
dei fosfati, si sa con cercez
za !'oltanto come la faccenda 
è finita (cioè con l'inter
vento dei mezzi aerei fran
cesi a fianco della polizia e 
dell'esercito bourghibista); 
ma niente affatto come è co
minciata. La sera del 27 gen
naio sono state diffuse da 
Tunisi, e accettate più o 
meno per buone da tutta la 
stampa europea, informazio
ni che davano conto di 
una « sanguinosa battaglia » 
avvenuta a Gafsa. La te
si era che nella città era
no giunti 30 (o 300) guer
riglieri dalla Libia (o Alge
ria) o forse infiltratisi dal 
confine algerino ma prove
nienti da una lontanissima 
base libica. I « ribelli», ar
rivati con mezzi e istruzio
ni « di un paese straniero », 
avevano attaccato caserme e 

impianti industriali, occupa
to edifici pubblici, messa a 
sacco la città. Poi, la forza 
militare tunisina aveva ri
preso il sopravvento e la 
notte stessa arrivava l'an
nuncio che gli « invasori » 
erano stati annientati. La 
Tunisia segnalava la gravità 
della minaccia messa in at
to contro la sua sicurezza e 
integrità territoriale; prima 
chiamava in causa l'Algeria; 
quindi si smentiva e diceva: 
sì l'infiltrazione è venuta 
dal poco sorvegliato confine 
occidentale, ma i ribelli so
so giunti dalla Libia « pagati 
e istruiti da Ghcddafi »: ave
vano aggirato dal territorio 
libico la punta meridionale 
della Tunisia, erano risaliti 
a Nord in terra algerina fi. 
no •' penetrare nella strategi
ca zona dei fosfati, fino a 
Gafsa, 350 chilometri a sud 
di Tunisi. Silenzio totale su 
due punti: se e come la 
città aveva risposto, unen
dosi ai ribelli o subendone 
la violenza; e con quali mez
zi le forze armate tunisine 
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erano riuscite a domare un 
assalto tanto cospicuo di 
.«guerriglien bene armati ». 
Le lacune venivano presto 
colmate. a Parigi. 

L'ex ministro Jobert di
chiarava ai giornalisti: 
« Non va detto troppo in 
giro, ma siamo intervenuti 
noi, in modo massiccio e 
decisivo »; le fonti della re
sistenza antidestouriana co
municavano, da parte loro, 
che Gafsa era insorta unen
dosi ai ribelli. Un giornali
sta francese, unico a esse
re riuscito a raggiungere 
Gafsa, comunicava al suo 
giornale che la città era iso
lata, stretta in una morsa di 
autoblindo, reticolati e pat
tuglie della polizia e dell'e
sercito. E' tutto quello che 
si è saputo sulla « batta
glia di Gafsa »: niente di 
definitivo sulla dinamica dei 
fatti; reticenza sul numero 
delle vittime, come e se la 
vita produttiva nelle minie
re (che sono in genere di 
proprietà franco-belga e in 
parte americana, mentre al
tre di proprietà dello Stato 
tunisino e gestite dalla bu
rocrazia destouriana) è ri
presa. E tuttavia la storia 
della Tunisia e la dramma
tica cronaca degli ultimi an
ni bastano a dare una ri
sposta sufficiente se non to
tale ai molti quesiti che l' 
« affaire Gafsa » ha nuova
mente sollevato: quali sono 
le componenti e i motivi 
dcl « malessere tunisino », 
che cosa bolle nell'Africa 
settentrionale, perché 
una volta tanto - Parigi 
e Washington si sono tro
vati d'accordo nel fornire 
un rapido « aiuto fraterno » 
al primo ministro Nouira, 
autodesignatosi da tempo 
successore del malatissimo 
presidente Habib Bourghiba. 

In primo luogo non di-

mentichiamo la data dell' 
attacco alla città mineraria 
e il senso della scelta di 
Gafsa da parte di un cosl 
cospicuo gruppo di guerri
glieri, siano essi venuti dal
la Libia o costituiscano in
vece, come dice l'opposizione 
al regime di Tunisi, un pri
mo gruppo di un « comita
to di liberazione ». Che 
Gheddafi abbia il dente av
velenato, da sei anni ormai, 
con il governo tunisino, è 
un dato certo. La bruciante 
sconfitta diplomatica e po
litica che Tripoli subl nel 
197 4 quando credette giun
to il momento della fusio
ne fra Tunisia e Libia, non 
è stata dimenticata da Ghed
dafi. Ma è anche vero che 
a Tripoli, e ad Algeri e Pa
rigi, dal 1974 e soprattut
to dal 1978, l'emigrazione 
politica antidestouriana è di
ventata di «massa». Essa 
chiede aiuti dovunque li 
può trovare. Perché? Abbia
mo citato il '78. Il 26 gen
naio è ricorso il secondo an
niversario della strage di 
Tunisi, compiuta dalle for
ze di polizia e dell'esercìto 
chiamate a reprimere le ma
nifestazioni popolari coinci
denti con la ~domata di scio
pero nazionale totale (il pri
mo dell'intera storia della 
Tunisia indipendente) «con
tro i bassi salari e la re
pressione». Proprio Gafsa, 
due anni fa, fu uno dei pun
ti più drammatici dello scon
tro sociale e politico, e di 
quello - materiale, bruta· 
le - di piazza. I minatori 
protestarono, scesero in cor
teo, disertarono i pozzi; si 
scontrarono con la polizia. 
Ancor meno che sui fatti di 
Tunisi, accaduti dopo tutto 
sotto gli occhi di giornalisti 
e diplomatici stranieri, si eb
be sui conflitti di Gafsa una 
informazione attendibile; ma 
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è certo che fra i lavoratori 
della ciccà vi fu un gran nu
mero di vittime. Il fossato 
fra popolazione e forze di 
regime si fece ancor più pro
fondo di sempre, più dram
mauco che altrove. E' dun
que più che credibile quanto 
sostengono i componenti del 
« Comitato rivoluzionario 
per la liberazione della Tu
nisia » (con sede a Parigi) 
e il « Movimento delle op
posizioni nazionali » (che fa 
capo a esuli politici in Al
geria) che ormai in Tunisia 
è in atto « un vero confron
to di massa, anche se non 
ancora una lotta non più 
episodica, contro il regime ». 

Esistono pure tentativi li
bici di soffiare sul fuoco (e 
per obbiettivi certamente 
non coincidenti con quelli 
dell'opposizione democratica 
tunisina) per spingere grup
pi armati ad agire più o me
no prematuramente, è un 
fatto che nella piccola Re
pubblica nord-africana la 
lotta sociale e per la de
mocrazia ha raggiunto punte 
eccezionali, e produce scon
tri ricorrenti. Le opposizio
ni partono da queste con
statazioni per definire I 'in
tervento armato francese un 
« atto contro il popolo della 
Tunisia ». Ma se questo è 
vero, si torna alla questio
ne di fondo già indicata: di 
che cosa è fatto il « males
sere tunisino »?, il regime 
destouriano è davvero in cri
si al punto che potrebbe es
sere rovesciato da un mo
mento all'altro, e tanto da 
dover essere puntellato con 
i blitz di guerra francesi e 
con lo schieramento ammo
nitore delle navi di Giscard 
verso Gheddafi, a protezio
ne dello status quo, finché 
esso dura? 

Qui i tentativi di rispo
sta non possono che essere 

molto cauti e problematici. 
ma un dato importante e 
reale è già acqumbile: an
che la Tunisia è ormai scos
sa da una crisi composita, 
che viene a sovrapporsi a 
quella non più recente, e 
notissima, <li carattere econo
mico, sociale e produttivo: 
crisi che data dall'arresto, 
alcuni anni fa, del « miraco
lo tunisino»; dal crollo del 
modello cosiddetto turistico
terziario dello sviluppo dcl 
paese, dall'ingresso nel con
flitto sociale, insieme con le 
masse dci salariati, anche di 
importanti settori della picco
la borghesia, offesi e frustra
ti materialmente e moralmen
te dai guasti della gestione 
burocratica del partito e dei 
sindacati, dall'annullamento 
dell'autonomia di organizZa
zioni come quelle studente
sche; dalla corruzione del 
quadro medio e alto dell' 
apparato destouriano; dall'in
gigantirsi delle disparità so
ciali e nel tenore di vita. 
Ciò che viene a sovrapporsi a 
questi dati, appunto già no
ti, è una crisi di identità na
zionale e culturale: la sen
sazione diffusa che le tra
dizionali alleanze della Tuni
sia hanno « allontanato » il 
paese dai fermenti che han
no scosso il mondo arabo 
e islamico. Non è fantasia 
di giornalisti che pretendo
no di anticipare i movimen
ti del futuro (ci si riferisce 
qui ad alcune analisi appar
se sul Nouvel Ohservateur 
in Francia) la scoperta a 
Tunisi dell'« inquietudine 
delle Moschee»: in un paese 
cioè che è stato e resta tra 
i più laici dell'intero schie
ramento delle nazioni arabo
islamiche. Non è folle scom
messa parlare di possibile 
« contagio iraniano » in Tu
nisia: ne potemmo coglie· 
re qualche segno già l'anno -31 



scorso, in occasione del pri
mo anniversario della strage 
di Tunisi, e dei nuovi moti 
che ne scaturirono. Il « con
tagio iraniano» va inteso, 
naturalmente (al di là delle 
non ancora accertate respon
sabilità della Libia nella co
spirazione anti-destouriana), 
come eventualità di rivoltà 
contro il vecchio modello di 
sviluppo e di società; contro 
una uniateralità di alleanze 
e di dipendenza (anche eco
nomica); in sostanza con
tro le implicazioni costritti
ve di una scelta di campo o
perata molti decenni fa, e 
che non solo ha fatto subire 
alla Tunisia i contraccolpi 
della crisi generale dell 'Oc
cidente, ma ha anche lascia
to il paese in un isolamen
to abbastanza marcato nel
la stessa area dell'Africa ara
bo-mediterranea. 

La cronaca tunisina di 
questi due anni, si diceva, 
ha un po' abituato anche i 
più attenti rilevatori delle 
componenti dei conflitti re
centi a vedere nell'emargi
nazione e nei disagi delle 
masse cittadine, oltreché 
nello scontro fra le correnti 
progressistn e moderato-au
tori taria del Destour, le ra
gioni esc;en7.hli della « cadu
ta » della Tunisia da « pa
radiso di pace sociale » a ter
ra di contr.tsti anche sangui
nosi. La verità è più com
plessa e ricca. Il futuro in 
Tunisia può riservare sor
prese e svilupoi anche sen
sa7.ion:i li: e ciò non<'c;tante 
la rapidità con cui Giscard 
ha dimostrato di volersi 
muovere per difendere l'as
setto neocolonialista dell' A
frica, d'intesa con Carter. ag
grappato ora ad ogni « lem
bo d'Occidente» che. eco
nomicamente e culturalmen
te, sopravvive nel Terzo 
Mondo. 

M. G. 
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ISLAMABAD 

Il prossimo vertice 
facciamolo sulla Palestina .. 

A Dopo la disfatta all'Q. 
W NU, altrettanto impo
nente è stata la sconfitta su
bita dall'URSS in sede di 
Conferenza islamica. Anche 
se le risoluzioni finali cerca
no di salvare una parvenza 
di equidistanza includendo 
gli Stati Uniti fra i « nemi
ci >1 dell'Islam, sopratti:tto 
per le «pressioni» esercitate 
sull'Iran e per l'opposizione 
a una pace nel Medio Orien
te che dia giusta soddisfazio
ne ai diritti dei palestinesi, 
la condanna dell'URSS è 
troppo netta e palese per 
lasciare dubbi sull'orienta
mento dei governi convenu
ti a Islamabad: la Conferen
za, del resto, era stata in
detta dal presidente Zia con 
quello scopo preciso, e si 
sa che i padroni di casa par
tono in vantaggio. Intanto, 
sia Khomeini che Bani Sadr 
hanno levato la loro voce 
contro l '« usurpazione» rus
sa. Fonti attendibili riferi
scono che i rapporti fra Iraq 
e URSS starebbero deterio
randosi e la stessa Siria, che 
pure non è andata all'appun
tamento di Islamabad, ha 
accolto con non dissimulata 
freddezza il ministro Gromi
ko. 

Era voluto questo discor
so; o quanto meno, l'URSS 
l 'aveva messo nel conto? L' 
Islam torna obbligatoria
mente in tutte le analisi del 
dramma dell'Afghanistan. 
Gli eccessi commessi da u
na rivoluzione laica e atei
stica, la reazione delle tribù 
nel nome della religione tra
dizionale, le somiglianze con 
la grande ventata che si ispi
ra al santo vegliardo di Oom. 
C'è anche chi ritiene che il 
principale obiettivo dell'in
tervento russo sia stato quel
lo di bloccare ogni contagio 

di Giampaolo Calchi Novati 

capace di scuotere le popola
zioni musulmane dell'URSS 
asiatica. Da qui a vedere l' 
URSS come una potenza in 
guerra « contro » l'Islam il 
passaggio è immediato. Ben
ché, con ogni probabilità, il 
fattore Islam sia nel com
plesso secondario rispetto al
i 'intenzione dell'URSS di 
impedire che si formasse tra
mite l'Afghanistan un altro 
anello della catena destinata 
ad accerchiarla a profitto 
di Cina e USA. 

Quali che siano i prece
denti, è chiaro che la dimen
sione islamica dell'opposizio
ne all'URSS è ora sottolinea
ta con gusto dagli uomini 
della Casa Bianca. I due pi
lastri della strategia america
na sono, non per niente, il 
Pakistan e l'Arabia Saudita: 
altri due potenziali acquiren
ti di armi, più necessari che 
mai da quando l'Iran si è 
sottratto a questa sorte in
grata. Nessuno può garanti
re che Zia sia veramente sta
bile in Pakistan, dove po
trebbero imporsi soluzioni 
più :iffidabili, ma finché resi
ste Zia non mancherà certo 
di calcare la mano sull'Islam, 
che gli è servito finora per 
fini molto diversi da quelli 
dei rivoluzionari persiani 
(già in origine l'Islam dove
va distinguere il Pakistan 
dall'India e non dal mondo 
europeo-occidentale). In A
rabia Saudita, l'Islam è sta
to sfruttato dalla dinastia 
per· unificare la penisola e 
per guadagnarsi una sua le
gittimità, ed è stato snesso 
cavalcato in antitesi all'ara
bismo di cui si fregiavano i 
governi radicali e socialisteg
i;danti, ma non si può esclu
dere che anche gli avversari 
dei S:md. tanto più man ma
no che il regime inevitabil-

mente si secolarizza per te. 
nere il passo con il progres
so che è costretto a promuo
vere, siano pronti a farsi 
forte dell'Islam come ban
diera vincente. 

A parte il caso dell'Iran, 
tuttavia, perché comunque 
Khomeini e i suoi non ri
nunciano a opporre l'Islam 
ai processi di occidentalizza
zione e al modo di produzio
ne imposti dallo scià e so
stenuti dagli Stati Uniti, c'è 
la « breccia » rappresentata 
dalla Libia. Gheddafi vanta 
una specie di primogenitura 
e non è detto che non cerchi 
di gestire ad altri fini la ri
nascita islamica. Sia in Tu
nisia che in Egitto l' « inte
grismo » sembra diventare 
un'arma molto efficace in 
mano degli oppositori dei 
regimi in carica, poco im
porta se per una scelta tatti
ca in mancanza di ideoloizie 
più credibili e più praticabili 
o rer vera convinzione o per 
l'influenw interessata dello 
stesso Gheddafi. Tutto ciò 
non dovrebbe facilitare il 
compito a chi si sforza di 
piegare l'Islam nella sua fa. 
se attuale di imponente ri
lancio a finalità che con il 
riscatto dei popoli musul
m~ni hanno in realtà poco o 
nulla da fare. 

La zona d'ombra più con
traddittoria è rappresentata 
sempre dalla Palestina. Gli 
Stati Uniti si rendono conto 
probabilmente che senza I' 
ossatura araba tutta l 'opera
zione non ha consistenza. 
Ma l'Eizitto è stato messo ai 
margini, addirittura condan
nato per la pace separata 
con Israele e esn11l~n dal 
gmopo, mentre gli Stati a
rabi sono tutti. chi più acca
nitamente e chi meno, sul 
piede di guerra contro le 
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insidie della « pax america
na » impostata a Camp Da
vid. Se gli americani doves
sero cedere al ricatto di re 
Hassan, che chiede loro di 
rafforzare il Marocco contro 
il Polisario (e contro l'Alge
ria), travisando ad arte i si
gnificati della guerra che si 
sta combattendo nel deserto 
per poterla far rientrare 
negli schemi consolanti del 
« contenimento » antisovieti
co, sarebbe una implicita am
missione da parte loro che 
l'udienza sui poli effettivi 
del mondo arabo è meno che 
srnrsa oppure (è il caso del
ERitto). risentitn come discri
minante. Ma illusoria è l'ar
gomentazione, invero bizzar
ra, di chi chiede agli Stati 
Uniti di mostrarsi realisti 
per l'occasione e di accon
tentare finalmente le esigen
ze dell'OLP, quasi che una 
strategia di difesa ad oltran
za del vecchio ordine sia 
compatibile, e senza prezzi, 
con l'acquif'<;cenza a un pro
cesso rivoluzionario (pur 
senza nascondersi la parabola 
che l'OLP potrebbe compie
re nel momento in cui si 
trasformasse da movimento 
in Srnt0 ). Il che non toglie 
che parimenti contraddi.tto
rio è il sostegno assicurato 
ad Israele. che non ha nes
suna possibilità di intt'grarsi 
nell'universo arabo-isl~mico 
né di farsi perdonare la sua 
origine di entità « estranea». 

Di per sé il revivalismo 
islamico, pur nella sua inde
terminatezza di classe. si è 
presentato come una ideolo
gia di mobilitazione in sen
so antioccidentale. Non J?ià 
per i ricordi storici che l'I
slam può evocare ma perché 
la sua ripresa ha coinciso 
con la crisi dei valori - na
zionalismo compreso - che 
sono stati diffusi dal mondo 
occidentale finendo per di-

ventare gli strumenti della 
stessa emancipazione dei po
poli colonizzati e del loro 
progresso. Il « colpo » di 
Kabul ha avuto, fra gli altri, 
l'effetto perverso di impedi
re, se mai una simile ipote
si era realizzabile, una qual
che convergenza con la poli
tica dell'URSS, di cui anche 
dei movimenti integralisti 
potevano apprezzare, oltre 
al possibile aiuto da utiliz
zare come copertura contro 
il revanscismo occidentale, 
certe soluzioni nell'organiz
zazione dello Stato e nella 
valorizzazione piena delle 
risorse mediante la pianifica
zione. Islamabad, come si è 
visto, può dare persino l'im
pressione di un totale ribal
tamento di quella tendenza 
virtuale. 

Un equivoco? Una chiari 
fic:izinne? Un incidente 
di efficacia limitata nel tem
po? E' certo che la esplici
tazione dei veri significati 
del fenomeno Islam dipen
de dagli sviluppi all'interno 
dei singoli paesi musulma
ni. Quando saranno passate 
le emozioni sollevate da un' 
apparenza di solidarietà (i 
rivoluzionari iraniani con i 
ribelli afghani, questi e quel
li con l'oligarchia al potere 
nel Pakistan e cosl via), re
steranno i programmi dei 
vari Stati, i modelli di svi
lupro e i<;tituzionali, i rap
porti di classe e, perché no?, 
le alleanze internazionali. E' 
comune a tutti i movimenti 
che sorgono soprattutto co
me « negazione della nega
zione » rimandare a dopo lo 
scioglimento delle contraddi
zioni di cui sono intessuti, 
e che costituiscono per un 
primo tratto più una forza 
che una debolezza. 

• 
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Il dialogo 
Usa-Pakistan 

Chi ha paura 
di Zia Ul Haq 
di Andrea Giordano 

A \Ton è privo di signifi
W caco il fatto che riviste 
di spicco internazionale co
me « Newsveek » ed « Eco
nomist », per di più molto 
attente a cogliere gli umori 
dell'establishment occidenta
le, si siano interrogate, alla 
vigilia del viaggio di Brze
zinski in Pakistan, sull'affi
dabilità del dittatore Zia, so
prattutto in vista di un'ul
teriore accentuazione dell'at
trito fra le due grandi poten
ze nel sub-continente india
no. 

Per gli americani il pro
blema è di precludere ai so
v1ettc1 l'accesso ai m1t1c1 
« mari caldi »; pertanto essi 
debbono garantirsi che il Pa
kistan, determinato a parole 
a scongiurare tale ipotesi, si 
sbricioli come un biscotto 
marcio per effetto di un im
provviso rigurgito della con
flittualità interna, consenten
do all'URSS di arrivare, per 

forza d'inerzia, sulle sponde 
dell'Oceano Indiano. 

Per il generale Zia, inve
ce, sembra che sia molto irn 
porrante dimostrare all'Ame
rica di esserle indispensabile 
più di quanto il suo appog
gio lo sia per la propria sicu
rezza nazionale. Sostenuto 
da questo discutibile con
vincimento, il leader pakista 
no chiede immediate eroga
zioni di armi e denaro da 
parte degli USA e lo fa sen
za fornire ragguagli esaurien 
ti su come intende utilizzar
li, eludendo ostentatamente 
ogni riferimento alle condi
zioni socio-economiche, tut
t'altro che floride, del pro
prio Paese, e preoccupandosi 
di tranquillizzare i suoi av
versari elettivi - l'India per 
prima - con atteggiamenti 
e discorsi che suonano pres
sappoco cosl: ci armiamo 
non perché coltiviamo una 
preconcetta ostilità nei v0<;tri -33 



confronti, ma perché ne sia
mo costretti per il peggiora
mento del quadro internazio
nale. 

E • impensabile che il dia
logo fra USA e Pakistan 
progredisca sulla base di 
questo rapporto che è, chia
ramente, di reciproca diffi
denza. 

Alla luce delle condizioni, 
insieme di carattere interno 
ed esterno, che hanno deter
minato la perdita dell'Iran, 
è ragionevole supporre che 
gli americani non intendano 
commettere l'errore di ap
poggiare un regime struttu
ralmente debole, come quel
lo di Zia perché privo di 
qualsiasi legittimazione de
mocratica, ma è anche scon
tato che essi abbiano idee 
molto chiare su come gli 
alleati devono impostare la 
loro politica estera per ren
dere credibile la minaccia 
de~di Stati Uniti di adopera
re la forza qualora i sovietici 
approfittino nuovamente 
della propria per espandersi 
in Asia. 

Ora, il regime di Zia è 
quanto di meno consentaneo 
sia dato immaginare, al dise
gno statunitense, giacché, 
pur essendo tutt'altro che 
solido, accampa la pretesa 
di sfoggiare una politica e
stera elastica e modulata nel 
settore geografico di sua 
competenza, mentre il mo
mento internazionale, caratte. 
rizzato dal ritorno della 
guerra fredda, richiede che 
quanti sono schierati a fian· 
co dell'Unione Sovietica e 
degli USA (o che ~ono in 
procinto di farlo con mag· 
giore ostenta:done rispetto al 
passato) giochino disciplina
tamente la loro parte, sen
za inserire nd copione hat
tulc e accorgimenti o;cen1ci 
suscettibili <l1 fals:ulo. Salvo, 
ovviamente, a recuperare u· 
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na modesta autonomia quan
do l'allarme generale sarà 
cessato e potranno faticosa
mente essere riannodate le 
file della distensione bipo
lare .. 

In definitiva, si ha quasi 
la sensazione che Zia e la si
tuazione odierna del Paki
stan siano in disaccordo col 
fuso orario dei rapporti fra 
Mosca e Washington, sia 
perché adesso gli Stati Uniti 
rimpiangono i tempi di Bhut
to (incomparabilmente più 
abile del suo successore nel
lo sfruttare i nessi esistenti 
fra confessionalismo musul
mano e questione sociale) , 
sia perché non convince la 
tesi di Zia che basti agitare 
lo spauracchio della bomba 
atomica fatta in casa e dare 
ricetto ai guerriglieri afgha
ni nel Peshawar per contene
re momentaneamente la ri
sacca sovietica in direzione 
dell'Oceano Indiano. 

D'altro canto, è difficile 
che Washington non abbia 
valutato attentamente l'inci
denza dei fattori religiosi 
sulla congiuntura politica re
gionale: fattori che costrin· 
gono l'Unione Sovietica ad 
un 'nffannosa vigilanza sulle 
posizioni uadagnate in Af
ghanistan, che hanno stacca
to l'Iran dall'America pur 
senzn farlo scivolare nell'or
bita della potenza rivale, ma 
che hanno anche spinto la 
folla a prendere d'assalto l' 
ambasciata statunitense ad 
Islamabad trasformandola in 
un mucchio di calcinacci ab
brustoliti. 

Il fattore-Islam, a lungo 
andare, si è rivelato indiffe
rente e refrattario ai sofisti
cati ragionamenti di chi me
na la danza, a livello mtcrna
zionale. Per cui sembra ar· 
bitrario sostenere che gli Sta
ti Uniti possano rimediare 
alla sttuazione di svantaggio 

che gli si è creata nell'Asia 
centro·mt:ridionale smetten
do e impugnando, alternati · 
vamentc, la bandiera islami
ca a seconda di cosa suggeri
scono gli sviluppi della cri
si politica in questa regio
ne. 

Gli americani hanno più 
che mai bisogno di interlo
cutori attenti e di alleati 
servizievoli m tutte le aree 
che gravitano sull'epicentro 
della tensione con l'URSS. 
Questo è assodato: con in 
più, però, la condizione sot
tintesa che essi comprendano 
che gli interessi degli USA 
hanno una priorità assoluta 
su quelli specifici, egoistici, 
del proprio Paese. 

Quando Zia si rammarica, 
come ha fatto in uno dei suoi 
ultimi interventi, che «gli 
USA non abbiano più il fe
gato necessario per reggere 
ad un confronto con l 'Unio
ne Sovietica», praticamente 
chiede agli americani una 
maggiore durezza nei ri
guardi dei russi. riservandosi, 
tuttavia, la libertà di destreg
giarsi come meglio crode fra 

le pieghe dell'astioso contrad
dittorio tra i due blocchi. 

Troppo comodo. Gli ame
ricani hanno avuto da sem
pre una particolare predile
zione per amici « chiacchie
rati » quanto disposti a se
guire passivamente le loro 
direttive; ma a pntto che 
sapessero contemporanea
mente esercitare un control
lo ferreo all'interno del pro
prio Stato. Zia non ha né 
l'una né l'altra di queste 
due qu:ilità, e forse è il cac;o 
di credere che molti de~li 
interrogativi sollevati dalla 
pubblicistica americana sul
le prospettive del suo regi
me politico siano retorici e 
tendenziosi. Magari piì1 ten
denziosi che retorici. C'è dif
ferenza. 

A. G. 

A Erano anni che un fan
W' tasma si aggirava nelle 
cancellerie politiche euro
pee: il dopo-Tito con i suoi 
problemi e riflessi e con le 
preoccupazioni che alimen
tava. 

Nei dieci giorni di prove, 
che hanno subito gli jugo
slavi agli inizi del decennio 
80 con la malattia del loro 
presidente, questo fantasma 
è sembrato farsi realtà men
tre il pessimismo dilagava 
ovunque come se Tito fosse 
già morto e fosse già in at
to la dissoluzione della sua 
ardita costruzione politica 
sotto i colpi della sovrani
tà limitata e della logica so
vietica della normalizza
zione. 

Cosl si è detto e si è 
scritto in quei giorni dram
matici: ci sono in Jugosla
via troppi nostalgici e trop
pi scontenti; aspra è la lot
ta per il potere; profonda 
la rivalità fra le repubbli
che e tutto favorisce le ma
novre sovietiche rivolte a ri
portare finalmente la Ju
goslavia nell'alveo del socia
lismo ortodosso. Mosca ora 
può lavorare con tranquilli
tà, tanto l'Europa non reagi
rà e resterà a vedere cosl 
come avvenne per Budapest 
e per Praga. Del resto -
anche questo fu scritto -
vale mai la pena di morire 
per Belgrado? 

Alle preoccupazioni degli 
ambienti politici sembrava 
poi dare una buona giustifi
cazione la ripresa polemica 
di Sofia, che, proprio in 
Quei giorni e mentre il mon
do tratteneva il respiro per 
il dramma dell'Agfanistan, 
ammoniva: la costituzione 
della repubblica di Macedo· 
nia nel quadro della Federa
zione iugoslava costituisce 
una violazione del diritto del 
popolo macedone (ci sono 
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Berlinguer 
e Tito 

La nuova Jugoslavia è in grado 
di camminare da sola 

di Luciano De Pascalis 

macedoni in Bulgaria ed an
che in Albania) e si tratta 
di un atto contrario alle po
sizioni internazionaliste dei 
partiti comunisti. 

Non si sollevano forse 
rivendicazioni territoriali in 
un momento tanto difficile 
per Belgrado ed in una Eu
ropa, che, dopo la conferen
za di Helsinki, pensava di 
averle superate e liquidate 
per sempre? 

Il dopo-Tito è stato ac
curatamente preparato con 
una operazione politica, so
ciale e costituzionale di lun
ga durata, che proprio in 
questi giorni ha avuto una 
prima verifica e ha trovato 
la conferma della sua vali
dità. 

La riforma costituzionale 
varata nel 1974, mentre as
segnava a Tito la carica di 
presidente a vita, istituiva 
per la Repubblica federale 
una presidenza collettiva con 
un rappresentante per o
gnuna delle sei repubbliche 
e delle due province auto
nome. Ne fanno parte og
gi Bakaric per la Croazia, 
Krigher per la Slovenia, Sta
mbolic per la Serbia, Moja
tonc per la Bosnia Erzego
vina, Zarkovic per il Mon
tenegro, Kolisevski per la 

Macedonia e Doronijski e 
Hodra per le due regioni 
autonome della Vojodina e 
del Kossovo. 

Anche la Lega dei comu
nisti, che è lo strumento di 
direzione e di mobilitazione 
politica del paese, ha una 
presidenza collettiva dove 
siedono gli uomini più auto
revoli del paese come Mi
nic, ispiratore della politica 
estera, Dragosavac, esperto 
di problemi di politica m
terna, Grlickov e lo slove
no Dolac, che fu a lungo 
segretario della Lega. 

Le due presidenze collet
tive sono impegnate a diri
gere, con Tito e senza Ti
to e senza Tito, una strate
gia politica di lungo respi
ro, che incentra lo sviluppo 
della Jugoslavia sui principi 
dell'autogestione, della po
litica delle nazionalità, del
la indipendenza e del non 
allineamento. 

Il paese ha dimostrato 
nei drammatici giorni scorsi 
di essere pronto ad affron
tare il dopo Tito con la con
sapevolezza delle difficoltà 
esistenti sul plano interno 
e sul piano internazionale: 
con la piena fiducia che la 
opera iniziata da Tito ha 
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ormai basi solide e che 
la <'nuova Jugoslavia» è in 
grado di camminare anche 
da sola, sostituendo al cari
sma di un uomo la capacità 
solidale di tutta la nazione. 

Certo non mancheranno 
le difficoltà. Un uomo co
me Tito non è facile da so
stituire, ci saranno appetiti 
e proposte di tutela solleci
tate da una presunta mag
giore vulnerabilità del pae
se. Lo abbiamo visto m 
questi giorni. 

Gli jugoslavi tutti hanno 
reagito con realismo, con e
quilibrio, anche con durez
za ma sempre con la co
scienza viva di vivere geo
graficamente e politicamen
te una condizione di fron
tiera. Sono apparsi sicuri e 
non smarriti. Nessuno si è 
chiesto: ed ora cosa biso
gna fare? 

Con gli occhi fissi alla cli
nica dove era ricoverato Ti
to, tutti sapevano che biso
gnava continuare con l'im
pegno e la solidarietà di 
sempre. 

Così oggi possiamo dire 
che, pur essendo fortunata
mente ancora vivo lo « sta
ri » il grande vecchio della 
ri.,ascita iugoslava, il dopo
Tito è già iniziato. 

Che cosa è stato Tito per 
i popoli della Jugoslavia e 
per il mondo? 

Non sarà impresa da po
co per gli storici di domani 
riassumere con oggettività la 
vicenda umana dell'uomo, il 
« croato della montagna », 
che è stato il padre della Ju
goslavia moderna. Ha rac
colto molte simpatie e su· 
scltato molti odi. 

Non sono stati pochi 
coloro che hanno ironizzato 
su di lui, definendolo lo sta
tista in doppio petto dai ca
pelli pateticamente ritinti e 
dalle dita troppo cariche tli 
anelli. Molti poi hanno con
tinuato sempre a considerar
lo uomo di Mosca e cavallo 
d1 Troia dell'Est, dimenti
cando che è stato Tito a bat
tezzare ventanni or sono il 
non allineamento e la di
stensione per scardinare il 
binolarismo e liquidare la po
litica di potenza. 

Quando si scriverà di Ti
to bisognerà scrivere della 
sua capacità sempre lucida 
di inserirsi nel corso dc:lla 
storia, vivendo impegnato 
la prima guerra mondiale, 
la prigionia in Russia, la ri
voluzione sovietica, la guer
ra civile in Spagna e In 
guerra di liberazione in pa -35 



La nuova Jugoslavia 
è in grado 
di camminare da sola 

tria, la indipendenza ideolo
gica e politica da Mosca. 

Quando inaugura la via 
jugoslava al socialismo fon
data sulla autogestione Tito 
raccoglie le tradizioni cul
turali dell'Occidente e dise
gna una società comunista 
con libertà di dissenso. 

Crede fortemente in que
sto disegno politico e lo di
fende con durezza contro il 
liberalismo di Gilas, che a
vrebbe portato alla instau
razione di un modello neo
capitalista, e contro il bu
rocraticismo di Rankovic, 
che avrebbe comportato la 
imita:done del modello so
vietico. 

Il socialismo autogestito 
deve conciliare l'universali
smo comunista con il parti
colarismo nazionalista e por
tare ad un sistema mondia
le caratterizzato dalla plura
lità dei modelli comunisti. 

Il titoismo è figlio dei 
cormenti secolari di questa 
scorica regione europea; è 
orgoglio nazionale e coscien
za di indipendenza, una vi
sione moderna dcl mondo, 
una concezione del sociali
smo antitetica ai modelli so
vietici e radicata nella realtà 
occidentale attraverso la me
diazione culturale austro-un
garica. 

L'autonomia delle impre
se e la economia di merca
to, che sono condizioni in
dispensabili per il funziona
mento della autogestione, 
possono creare squilibri e 
tensioni, che il carisma di 
Tito ieri e la gestione col
lettiva del governo e del 
partito domani possono sen
za difficoltà conciliare per 
la universale accettazione di 
un sis1cma che f)er gli jugo
slavi non ha alternative. 

L'operaio può rivendicare 
un salario migliore, può in
cidere nelle decisioni azien-
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dali, può scegliere i suoi 
dirigenti e scioperare. Se 
vuole andare all'estero ha il 
passaporto. Perché dovreb
be aspirare al sistema so
vietico? 

Il contadino jugoslavo 
non è stato collettivizzato. 
L'85% della terra è di pro
prietà privata. Può quindi 
coltivare liberamente la sua 
terra, contrattare con le 
grandi aziende pubbliche 
produzione e vendita, può 
portare i suoi prodotti al 
mercato, può lasciare la ter
ra ed andare in fabbrica. 
Che cosa avrebbe in più in 
una economia occidentale? 

L'intellighentia certo vuo
le contare di più ed avere 
di più: lo fa liberamente e 
pubblicamente. 

Per questo la difesa del
la indipendenza jugoslava 
rioosa non solo sulle forze 
a~mate, animate da un for
te spirito patriottico, ma 
sulla « difesa popolare gene
ralizzata», un sistema inte
grato di forze armate e bri
gate civili in grado di mo
bilitare in poche ore cin
que milioni di jugoslavi. Un 
sistema, che di per sé ha 
un valore deterrente e che 
quando scatta trasforma il 
paese in n « riccio » ag
guerrito. 

Tito, quando ruppe con 
Stalin, rifiutò la teoria dei 
due campi, quello capitalista 
e quello sovietico, ed aprl 
al movimento operaio nuove 
strade ed offrl al mondo nuo
ve possibilità di convivenza. 

Purtroppo allora la sini
stra italiana e lo stesso PSI, 
che con Nenni era ancora 
troppo sensibile al mito di 
Trieste della prima guerra 
mondiale, non lo capirono. 
Lo capl molto di più il la
burista Bevin, che vide in 
quella di Tito una esperienza 
storica non meno importante 

di quella di Mao. 
Oggi le cose stanno diver

samente e la sinistra italiana 
costituisce per gli jugoslavi 
un elemento importante su 
cui regge la loro fiducia nel 
futuro del loro paese. 

Il 1980 sarà dal punto di 
vista economico un anno dif
ficile anche per la Jugosla
via e richiederà al paese sa
crifici, più lavoro, maggiore 
disciplina e nuove responsa
bilità. 

Il quadro economico at
tuale della Jugoslavia è in
fatti preoccupante. Il defi
cit è salito a due miliardi 
di dollari accumulati per · 
alimentare una industria, 
che per sopportare un tas
so di crescita del 6% ha 
bisogno di forti importa
zioni di materie prime e 
di semilavorati. Con un mi
lione di emigranti, quasi 
700 mila disoccupati su 22 
milioni di abitanti, il de
bito verse l'estero raggiun
ge oggi i 14 miliardi di 
doli.ari, che nel 1979 han
no. comportato per ratei di 
rimborso un esborso di 
1,8 miliardi di dollari pa
ri ad 1/ 4 delle entrate do
vute a)le esportazioni. 

Il reddito pro capite è 
alto, circa 2.300 dollari. 
Questo ha comportato un 
aumento dei consumi ed un 
defici e commerciale di 6 
miliardi di dollari, a cui 
hanno fatto fronte in buo
na parte i proventi del tu
ri~mo e 2,8 miliardi di 
dollari ricavati dalle rimes
se dall'estero degli emigra
ti. I consumi hanno però 
ridotto la quota per le e
sportazioni, provocando un 
aumento dei prezzi ed una 
inflazione che gira attor
no al 20%. 

La J111wsJavia deve quin
di produrre di più per e
sportare di più. Ma ciò 

comporta problemi interni 
ed internazionali non faci
li. 

Anche dopo la concilia
zione del 19 5 5 Belgrado si 
considera politicamente 
fuori dell'area di influenza 
sovietica. Lo è però mol
to meno sul piano econo
mico. Infatti il 40,9 delle 
sue esportazioni muove ver
so i mercati dell'Est: supe
riore è invece il livello del
le importazioni dall'Occi
dente. 

Nasce da ciò l'esigenza 
per Belgrado di avere un 
rapporto speciale con la 
CEE, che gli europei do
vrebbero favorire per evi
denti ragioni politiche. 

La Tugoslavia per reg
gere alla crisi deve dun
que esportare di più. Ma 
per il 1980 le previsioni 
non sono buone. I mercati 
occidentali tendono a chiu
dersi per effetto di politiche 
di austerità. I mercati del 
Terzo Mondo, ai quali ha 
sempre guardato Belgrado, 
che coprono il 20 % delle 
esportazioni, sono poco ap
petibili per il loro forte in
debitnmento. Contare sull' 
Est è politicamente perico
loso. 

Per tutte queste ragioni il 
bilancio federale era stato 
impostato sulla base di un 
rigoroso programma econo
mico. Il oarlamento lo ave- ' 
va bocciato perché le esi
genze delle singole repub
bliche e delle regioni mno
nome. impegnate a difende
re i loro piani, la loro possi
bilità di attingere liberamen
te crediti all'estero, le loro 
importazioni, avevano pre
valso sulle indicazioni del 
governo. 

A questo punto è scattato 
il vincoln stabilità in nome 
della unità federale del pae-
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se dalla riforma costituzio
nale del 1974. Il governo ha 
potuto fare ricorso all'art. 
301 della Costituzione, che 
lo autorizza a procedere an
che senza consenso del par
lamento su problemi che 
potrebbero creare pericoli 
gravi per la repubblica. E 
questo del bilancio era il 
caso. 

Cosl oggi all'economia ju
goslava è fissato un tetto di 
due miliardi di dollari per il 
deficit statale, possibili au
menti salariali legati però a
gli effettivi aumenti del red
dito delle singole imprese, un 
moderato aumento dei prez
zi, una svalutazione del di
naro del 15%: tutte misu
re rivolte a contenere la 
inflazione senza incidere sul 
livello delle esportazioni. 

L'applicazione dell'artico
lo 301 della Costituzione ha 
dato avvio ad un vivo di
battito sulla autogestione e 
c:ul suo rapporto con la po
litica economica federale, 
sul rapporto fra autonomia 
delle imprese ed interven
to di direzione e non solo 
di coordinamento dello Sta
to. Il dibattito, che interes
sa lo sviluppo del sistema 
della autogestione, che è 
poi la via jugoslava al so
cialismo, ha rivelato però 
anche un elemento che raf
forza negli ju!loslavi la fidu
cia nel dopo-Tito e nel fu
turo del paese. 

Il sistema costituzionale, 
economico, sociale messo in 
piedi da Tito funziona com
piutamente, offre gli stru
menti per affrontare tutte 
le difficoltà, ha previsto tut
ti i problemi che potrebbe
ro insorgere. E' un sistf'ma 
compiuto, in grado di fun
zionare :1nche senza il cari
sma di Tito. 

L. D. P. 

BOMBA-GRANO: UN 
RAPPORTO DELLA FAO 

Nuove armi del ricatto 
Usa nei confronti del Terzo Mondo 

A Novità sul « fronte » 
W del grano. Mentre con
tinua il gioco delle parti 
fra le grandi potenze intor
no al detonatore afghano, la 
FAO pubblica un rapporto 
sui cereali, e informa che 
l'embargo di 17 milioni di 
tonnellate di grano deciso 
dagli Stati Uniti potrebbe 
provocare una crisi in piena 
regola nella produzione so
vietica di carne. Il 1979 è 
stato un anno duro in URSS. 
Le proiezioni dell'organizza
zione delle Nazioni Unite 
per l'agricoltura prevedeva
no nel periodo compreso 
tra il '72-'74 e il '78-'79 un 
incremento annuo della pro
duzione sovietica pari ali' 1,5 
per cento, per il grano, e 
addirittura al 2,8 per cento 
per i cereali secondari (ge
neralmente utilizzati per la 
alimentazione animale). Ma 
i fatti, sostiene il rapporto 
FAO, hanno smentito que
ste cifre. L'incremento della 
produzione è stato inferio
re all'l %, costringendo l' 
URSS ad aumentare consi
derevolmente (dodici milio
ni di tonnellate in più ri

spetto alle previsioni) il vo· 
lume delle sue importazio
ni. Un deficit che potrebbe 

facilmente :sc:ere bilanciato, 
senza scatenare spaventose 
corse al rialzo dei prezzi (che 
finirebbero col mietere vit
time soprattutto nei paesi 
in via di sviluppo non pro
duttori di petrolio, cioè po-

di Graziella De Palo 

veri), dall'imprevisto e ra
pido incremento della pro
duzione registrato negli altri 
paesi sviluppati e nello stes
so Terzo Mondo: la sola Ci
na, sballando ogni previsio
ne, ha aumentato la sua pro
duzione ad un ritmo del 6 
per cento all'anno: seguono 
Turchia, Iran, India e il 
Medio Oriente e Sud-est a
siatico in genere (5,5% ), 
per non parlare degli Stati 
Uniti e degli altri principa
li esportatori di cereali. 

Un «colpo» per 
l'economia 
sovietica 

Ma che cosa accadrà dopo 
la « bomba » del grano in
nescata da Carter? Se il 
prossimo raccolto in Unione 
Sovietica, sostengono alla 
FAO, sarà simile a quello 
del 1979, l 'e'llbargo USA 
provocherà una diminuzio
ne della produzione di carne 
che oscillerà tra I' 11 e il 17 
per cento. E questo signifi
ca che l'URSS potrebbe tro
varsi costretta a decimare 
il suo patrimonio 7.00tecni
co. Il « buco » nel volume 
di cereali necessario all'ali
mentazione animale, infatti, 
toccherebbe i 10-20 milioni 
di tonnellate. Un piccolo 
«colpo » per l'intera eco
nomia sovietica. 

Il presidente Carter, dun
que, sembra aver vinto la 
prima mano della delicata 
partita aperta sull'onda del
l'affare afghano. 

La schiacciante vittoria 
ottenuta dallo stesso Carter 
alle recenti elezioni primarie 
nello Iowa, paese di coltiva
tori di cereali, dovrebbe in
dicare che i piccoli produtto
ri sono già stati « disinne
scati » con adeguate indenni
tà e che non reagiranno, 
per il momento, alle conse
guenze dell'embargo. Ma per 
quanto tempo? Gli Stati U
ni ti potranno (e vorranno) 
permettersi di « bruciare » 

le loro enormi riserve cerea
licole fino al punto di met
tere in ginocchio l'avversa
rio sovietico? E' soprattut
to, il fronte del grano riu
scirà a restare compatto? 

Le perplessità più notevo
li vengono dall'Argentina, 
che non sembra disposta ad 
appiattire la sua politica a
gricola (e i suoi profitti) su 

quella degli Stati Uniti e 
che, anche di fronte ad un 

nuovo disastroso raccolto in 
URSS, dispone fin da ora di 
14 milioni di tonnellate e
sportabili. Infine, nonostan

te l'attuale allineamento e il 
limitato peso sul mercato 
dei cereali, resta sempre 

aperta l'incognita CEE. -
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Bomba-grano: 
wz rapporto della FAO 

Ma torniamo al rapporto 
della FAO. L'attuale batosta 
cade nel pieno di una cam
pagna sovietica (che fino ad 
oggi, sembra, ha camminato 
a pieno ritmo) di espansione 
dell'allevamento del bestia
me, accompagnata da un 
crescente aumento della do
manda di foraggi, soprattut
to mais, coperta per quasi 
il 40% dalle importazioni. 
Per quanto riguarda il gra
no, invece, il deficit sovie
tico scende al 10-15% della 
domanda annuale. E anche 
il grano, accanto ai cereali 
secondari, viene utilizzato 
sempre più :;pcsso per l'ali
mentazione animale. « L'uti
lizzazione del grano per l'ali
mentazione animale ha avu
to uno sviluppo sorprenden
te», si legge nel rapporto 
della FAO. Alla fine degli 
anni sessanta, « in conse
guenza di una forre domanda 
di pro<lotti foraggieri in un 
momento di abbondante di
sponibilità di grano a prezzi 
relativamente bassi in Ame
rica dcl Nord e in seguito 
all'eccedenza della produzio
ne di grano sulla domanda 
nazionale per l'alimentazio
ne in URSS, si destinarono 
grandi quantità dcl cerea
le all'uso foraggiero. Duran
te i dieci anni trascorsi fino 
al 1972-74 l'utilizzazione del 
grano nell'alimentazione ani
male nei paesi sviluppati 
aumentò da 22 milioni di 
tonnellate a 68 milioni di t., 
in ragione approssimativa
mente di un 12 per cento 
all'anno, pari a quasi un ter
zo del consumo totale di fo
raggi. Nell'Europa Orienta
le e in Unione Sovietica, il 
grano si trasformò in un 
elemento importante per so
stenere i grandi programmi 
di espansione dell'allevamen-
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to, e la utilizzazione del 
grano come foraggio crebbe 
durante questa decade da 
1 O a 46 milioni di tonnella
te (16 per cento all'anno)». 

Nelle sue previsioni fino 
al 1985, il rapporto sostie
ne che l'indice di crescita 
del consumo di grano da fo. 
raggio in URSS e Europa 
Orientale sarà pari al 3,1 % 
annuo, cioè inferiore a quel
lo della passata decade ma 
abbastanza alto per produrre 
un notevole impatto nell'e
conomia mondiale dei cerea
li. 

Una riserva 
occulta 
da utilizzare 

« I cereali utilizzati come 
foraggio - continua la FAO 
- possono considerarsi co
me una riserva occulta in 
gr.ido di assorbire la mag
gior parte delle fluttuazioni 
nei raccolti, e mantenere re
lativamente stabile l'offerta 
di alimenti per il consumo 
umano. Tuttavia, la misura 
in cui questo accade nella 
realtà dipende dalla disponi
bilità di altri tipi di forag· 
gio e dalle politiche cerea
licole e nel campo dell'alle
vamento seguite dai princi
pali consumatori. Nel passa
to recente, l'URSS ha stabi
lito di mantenere l'impulso 
al suo programma di espan
sione dcli 'allevamento ba
sato, a seconda delle annate, 
sulla alimentazione con ce
reali, compensando gran 
patte delle fluttuazioni dei 
suoi raccolti di grano attra
verso gli acquisti sul merca
to internazionale». 

Oggi il mercato interna-

zionale sembra essersi chiu
so al cliente sovietico. Ed 
è evidente che la « riser
va occulta » da utilizzare 
per coprire i buchi dei rac
colti, come quello del '79, 
sta erodendo pericolosamen
te i suoi confini {le riserve 
di grano da destinare al-
1 'alimentazione umana diffi
cilmente potranno essere so
stituite da mais o altri ce
reali secondari). Ma è altret
tanto evidente che l'uso del 
frumento come foraggio ri· 
duce il peso di quel 40 per 
cento di deficit nella produ
zione di çereali secondari. 
Un buon raccolto (o uno 
spiraglio sul mercato interna
zionale) potrebbero forse ri
mettere in carreggiata la 
produzione sovietica di car
ne in un periodo relativa
mente breve. 

E c'è un ultimo aspetto, 
ancora legato ai lati clamoro
si delrarma-grano e ai verti
ginosi giochi delle superpo
tenze intorno agli spigoli de
gli anni '80, e altrettanto 
importante, che è st~to pre
so in considerazione dai 
«tecnici» FAO: se l'em
bargo avrà effetti negativi 
sull'economia sovietica, ci 
saranno però anche conse
guenze positive a vantaggio 
dei paesi più poveri. Le ri
serve mondiali di grano, 
sempre secondo gli esperti 
dcli 'organizzazione, raggiun
geranno i livelli più alti 
degli ultimi dieci anni. Que
sto, sulla carta, dovrebbe 
permettere una nuova poli
tica di aiuti alimentari nei 
confronti dei paesi in via 
di sviluppo. 

E ci sembra evidente, a 
questo punto, il gioco USA 
nella guerra incrociata del 
grano e del petrolio. Dal 
duro faccia a faccia innesca-

to dai sovietici con l '« affare 
afghano » (un faccia a fac
cia dcl quale non solo al 
Cremlmo va data la colpa. 
Le presidenziali USA hanno 
infatti giocato la loro pesan
te carta) e dalla contromos
sa statunitense messa in atto 
con l'uso dell '« arma-grano• 
nasce un logico corollario: 
quello di una Casa Bianca 
« pre-elettorale » che, gio
cando le sue carte interne (i 
voti determinanti dei pro
duttori cerealicoli USA) e 
quelle internazionali (l'impo
polarità nel T. M. della mos
sa sovietica a Kabul), allen
ta la stretta alimentare dei 
paesi in via di sviluppo per 
inglobarli nella propria area 
d'influenza. 

E in questo senso, forse, 
Breznev ha giocato a Kabul 
un'inconscia carta a favore 
di Washington. Una carta 
che non sarà difficile sfrutta
re. I piani statunitensi per 
una drastica riduzione dcl 
tasso di crescita della pro
duzione cerealicola (previsti 
anche nel decennio '74-85) 
non sono mai andati in por
to, e alle normali riserve si 
aggiungono le tonnellate ne 
gate all'Unione Sovietica. Sa
ranno una nuova arma del 
ricatto USA nei confronti 
dcl Sud del mondo? 

G. D. P . 
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Avvenimenti dal 15 al 31gennaio1980 
16 

- Intervento di Berlinguer al Parlamento europeo 
di Strasburgo: una iniziativa autonoma dell'Europa può 
spezzare la minaccia alla pace. 

- Pietro Longo apre il 17° Congresso del PSDI: net· 
ta opposizione all'ingresso dei comunisti al governo. 

- Discorso del Papa nobilita l'amore sessuale: posi
tiva accoglienza in tutto il mondo. 

17 
- La Fiat in allarme. Serie preoccupazioni dalle ci

fre 1979 del settore auto. 
- Inflazione sulla soglia del 20%; aumenta di otto 

punti la contingenza nel trimestre febbraio-aprile. 

18 
- Concluso con un accordo il CC del PSI: Craxi 

resta segretario, Lombardi presidente del Partito. Do
po il congresso Dc i socialisti ritireranno l'appoggio 
a Cossiga. 

- L'oro a 835 dollari l'oncia (21.700 lire al grammo), 
nuovi record per platino e argento. 

19 
- Amputata la gamba a Tito; sollievo generale, ope

razione riuscita. 
- Tentata strage terrorista in una caserma romana 

della PS, 19 feriti per una bomba. 
- Nilde Jotti lancia un grido d'allarme. Tre mali 

del Parlamento: ostruzionismo, decreti legge, assentei
smo. 

20 
- Carter concede un mese all'URSS per salvare le 

Olimpiadi. Gli alleati invitati a unirsi al boicottaggio. 
- Chiuso il congresso PSDI: larga maggioranza al

le tesi anticomuniste di Longo. 

21 
- Il PCI si misura con la crisi dell'auto FIAT: pro

pone interventi dello Stato in cambio dell'accettazione 
della logica di programmazione. 

- La Triplice sindacale condanna la politica estera 
dell'URSS: richiesto un dibattito di massa sul problema 
Afghanistan. 

- Anche Casirati si unisce a Fioroni nelle accuse a 
Negri e Potere Operaio. 

22 
- Sconfitti i sindacati nella causa dei 61 licenzia

menti Fiat: per il pretore non si tratta di atti illegittimi. 
- Carter vince il test preelettorale dello Iowa, con 

due terzi delle preferenze democratiche. 
- Sacharov prelevato dalla polizia a Mosca e tra

sferito a Gorki. Proteste e polemiche in tutto il mondo. 

23 
- Cossiga parte per gli Usa. Calde accoglienze, a 

Washington si punta su un'Italia • stabile ». 
- Valzer di bugie sulla stampa estera: lo Scià agli 

arresti a Panama, cruenta zuffa fra Raul e Fidel Castro. 
- Assolto Andrea Barbato dalla commissione di vi

gilanza RAI; «pentiti e confusi » gli inquisitori. 
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- Altri dieci arresti dopo le confessioni dei briga

tisti pentiti; Negri indiziato per sequestri e rapine. 
- Khomeini ricoverato d'urgenza in ospedale (car

diopatia), clima di tensiorte a Teheran. 

25 
- Strage terrorista a Genova a 24 ore dalla comR1e

morazione dell'anniversario dell'assassinio di Guido 
Rossa: uccisi un colonnello ed un graduato dei cara
binieri. 

- Elezioni presidenziali in Iran: vince Bani Sadr, 
candidato dei «moderati» islamici. 

26 
- Accettata la proposta repubblicana per un con

fronto politico-programmatico fra i partiti. 
- Colloquio all'ONU Cossiga-Waldheim: prudenza 

sulla situazione internazionale, nessun impegno dell'Ita
lia a boicottare le Olimpiadi. 

- Potenziamento dell'atomica inglese: i conservato
ri stanziano cinque miliardi di sterline per il riarmo. 

27 
- Islamabad (Pakistan): vertice islamico su Afgha

nistan. Condanna all'URSS per l'invasione e agli USA 
per i passati e presenti interventi in Iran. 

- Gafsa (Tunisi) attaccata da guerriglieri, nell'anni
versario di uno sciopero di minatori; immediato inter
vento francese a difesa della classe di governo conser
vatrice. 

28 
- Cade la possibilità di migliorare alla Camera la 

legge antiterrorismo. Il governo pone la questione di 
fiducia per sconfiggere l'ostruzionismo radicale. 

- Protestano gli infermieri romani per il sovraffol
lamento dei reparti: letti di ospedale parcheggiati per 
strada, davanti al " San Giovanni ». 

- Cento morti il bilancio di una settimana di vio
lenza politica nel Salvador. 

29 
- Assassinato dalle Br a Mestre Silvio Gori vice

direttore del Petrolchimico. 
- Visita di Cossiga a Londra: difficile dialogo con 

la conservatrice ""rhatcher. 

30 
- Reviglio presenta il conto ai proprietari di ri

storanti: hanno evaso il 60% dell'IVA. 
- Parla Eleonora Moro: documenti segreti sono ri

masti nelle mani degli assassini del marito. 

31 
- La Corte Costituzionale fa saltare la legge Buca

lossi: gli espropri dei terreni non potranno essere va
lutati a prezzo agricolo. 

- Assalto Br a Torino: assassinato il guardiano di 
una fabbrica 

- Giuliana d'Olanda abdica a favore della figlia 
Beatrice. 

- Anche la Cina si schiera per il NO alle Olimpiadi. 

39 



Immagini 
per i nipoti 
dimentichi 

// Risorgimento nella fotogra· 
fia. a cura di Lamberto Vi
tali, Einaudi 1979, p. 294, 
210 fotografie. L. 25.000 
S1 comincia con una serie 

d1 Immagini sull'assedio di 
Roma del 1849 (S. Pietro In 
Montorlo. il Vascello. i Casi· 
ni Barberini. Savorelli, dei 
Quattro Venti. ponte Milvlo 
d1strutt1 dalle artiglierie fran
cesi). proseguendo con nume
rosi ritratti di generali. cospi· 
ratori e dirigenti politici (Gia
como Medici e Ciceruac
chio. Aurelio Saffi e Mazzini, 
Daniele Manin e Garibaldi 
ecc.) Non man::ano le tradl· 
zionali foto di gruppo (ad e· 
semp10 i plenipotenziari al 
congresso di Parigi del 1865) 
e le statiche pose dei sovra
ni (Vittorio Emanuele Il. Na
poleone lii. Francesco Giu
seppe). ma notevole risalto 
è dato dalle immagini dram
matiche. scarne e prive di 
retorica di un Carlo De Cri· 
stoforis ormai cadavere. di 
un Tarcisio Bronzetti moren
te. di una Adelaide Cairoti 
assorta nel doloroso ricordo 
del fiqli, degli anonimi ca· 
duti sui campi di battaglia. 

Tra tutte spicca l'immagl· 
ne livida e fredda della ghl· 
qliottina che nel 1868 pose 
fine alla vita di Giuseppe 
Monti e Gaetano Tognetti, 
due operai romani responsa· 
bili d1 una innocua esplosio
ne alla caserma Serrlstori. 
Ma la serie oiù interessante 
è senz'altro Quella dedicata 
alla battaglia di Palermo del 
maqgio-giugno 1860. con Ine
dite fotografie delle barrica
te e delle rovine, cosi come 
si presentarono ai garibaldi
ni vincitori. 

Il Risorgimento non fu U· 

na passeggiata e le sue non 
furono guerre da operetta, 

40 

come lettori troppo tretto
losl e un po' snobistici ai 
nostri giorni amano afferma
re. Questo libro di grande 
bellezza iconografi:a e di rl· 
levante importanza documen
taria contribuisce a restitui
re un po' del rispetto dovu
to a quanti da una parte e 
dall'altra. nei diversi strati 
della società. • eroi • o a
nonimi cittadini. vissero in 
prima persona i drammi del 
nostro tormentato Ottocen
to. Lamberto Vitali, attento 
e prezioso curatore del vo
lume, si augura che le im
magini da lui raccolte siano 
ragione • di un risvegliarsi 
di interessi e soprattutto 
di affetti da parte dei dimen· 
tichi nipoti • . 

Il cinema, 
il desiderio, 
l'America 

F. Bogliari 

Michael Wood. L'America e 
il cinema. Garzanti. Milano 
1979 
• I leopardi irrompone nel 

tempio e bevono sino alla 
feccia il contenuto delle 
brocche sacrifi::ali; questo 
si ripete più volte; alla fine 
lo si può prevedere in anti· 
cipo e diventa parte della 
cerimonia•. 

Questa frase di Kafka è ci
tata da Michael Wood all'ini· 
zio del suo libro • L'America 
e il cinema• : immagine giu· 
sta per Hollywood. che addo
mestica le paure (i leopardi) 
per impedire che sconvolga
no le favole (il tempio). 

Il cinema protegge il no
stro torpore morale, come 
i sogni proteggono il sonno; 
ma anche i sogni sono trac
ce, per quanto confuse, del
la vita di veglia e, come 
dice una battuta di • Alba 
fatale •, c'è verità perfino 
nelle bugie. purché ce ne 
siano a sufficienza, aggiun
ge Wood maliziosamente 

Quando nei film si celebra
va il solitario, orgoglioso del 
suo individualismo (Bogart In 
•Casablanca•): si dava la col· 
pa a Gilda-Haywort, e alla 
sua voracità carnivora, di o
gni sciagura; si sosteneva la 
purezza della sconfitta ma 
ci si esaltava con i vincitori 
(Paul Newman • • Spaccone •) 
si scopriva che le apparenze 
ingannano, l'immagine è 
spesso uno spec:hio trapas
sato dal dubbio (i film • ne· 
ri • ); si era convinti che il 
linciato fosse innocente e 

quindi non meritasse quella 
brutta fine (se poi fosse sta
to colpevole? ••. ); si cantava e 
ballava per sconfiggere la 
paura e prevenire il buio 
(ma non è sempre bel tem
po!); si esibiva l'eccesso che 
è splendore potenza e gloria 
(De Mille è il vero dio dei 
• Dieci comandamenti •, per
ché è lui il • creatore • dello 
spettacolo). 

Questi erano 1 miti che la 
grande ma-::china fabbricava, 
con regole precise, come una 
cerimonia dall'esito previsto. 
raccogliendo desideri, paure 
e preoccupazioni dissemina
te nella vita quotidiana e ospi· 
tandole in una favola: e non 
si limitava a descrivere o 
esplorare l'America, se la 
inventava. si sognava un'Ame
rica tutta sua e ci persuade
va a condividere questo so
gno. Opera di tenute socio
logia, il libro di Wood non 
fa molto per resistere al fa
scino del suo oggetto e saq
giamente punta la sua anali
si tutta sui fatti. con appas
sionata attenzione 

Per andare 
oltre 

G Bogliari 

il femminismo 

Carla Ravaioli Maschio per 
obbligo, Bomplani 1979, 
23 edizione pp. 316 L. 2.300 

Il libro, alla sua prima usci-
ta nel '73, sollevò un'aspra 
protesta da parte del femmi
nismo militante che accusò 
l'A. di • pietismo per l'uo
mo•. 

Nell'edizione odierna della 
Tascabile Bompiani. il volu
me appare arricchito da una 
incisiva introduzione della 
stessa Ravaioli, che ricerca 
le motivazioni di quel dis· 
senso femminile e riesami
na la sua opera alla luce 
della nuova realtà socio-cul
turale. 

Malgrado il mutamento so
ciale registrato in questi ul
timi 5 anni. mutamento ge
nerato dalia spinta innovatri· 
ce del movimento femminile 
e di quello dei giovani, mal
grado le conseguenti leggi 
del • Nuovo diritto di fami
glia• (1975) la • Legge di pa
rità sul Lavoro • (1977) la 
• Legge sull'obiezione di co
scienza •. malgrado la conte
stazione globale, rimane nel 
nostro Paese. seppure in mo
do meno scoperta. la codi· 
ficazione del privilegio e del
l'obbligo di essere maschio, 

come rimane ancora subal
terna la condizione femmi
nile. 

l'oiché l'educazione rispon
de sempre ai bisogni di una 
classe per il mantenimento 
del suo dominio; 

poiché la famiglia coerente 
con la funzionalità che le as
segna il sistema. è il luogo 
dove la forza lavoro femmi
nlle viene erogata gratuita
mente in funzione della ri
produzione ed è il luogo do
ve inizia 11 culto del ma
schio; 

poiché la scu1la, come la 
Ravaioli ha ampiamente pro
vato nella seconda parte del 
suo libro. ribadisce con un 
martellamento incessante la 
differenza tra il ruolo ma
schile e quello femminile: 

poiché la Società. attraver
so tutti i canali eserci
ta la sua pressione nello 
stesso senso. arrivare ad 
un Incontro uguale e liberato
rio tra uomo e donna, attra
verso la rimozione delle vec
chie pratiche, divisioni, fun
zioni coatte, sarà per lo me
no difficile, anche se s'intra
vede la possibile convergen
za delle • lotte parallele • 
nella maggiore politicizza
zione delle donne e nell'in
teresse sempre più presen
te nel giovani verso il per
sonale e il privato. 

In base a tali considera
zioni, • Maschio per obbli· 
go • rappresenta un'analisi 
tutt'ora attuale e momento di 
riflessione per ogni donna: 
per quella che teorizza con 
lucidità sulle cause e conse
guenze del femminismo e an
cora si colpevolizza se il 
marito si cuce un bottone. 
per quella che si definisce 
antifemminista in quanto de
tiene in famiglia il potere 
e::onomico (in questo caso 
sempre ottenuto in via cre
ditoria) inconsciamente oc
cupando Il ruolo del maschio 
e accettandone i privilegi; 
per quella che fonda la sua 
azione sull'incondizionato ri
fiuto del maschio; per quella 
(che ancora, purtroppo ap
partiene al gruppo più nume
roso) che si nasconde dietro 
un quietismo apparente. 

Per ogni uomo: per quello 
che si definisce femminista 
e liquida il probelma con un 
sorriso e una pa:ca sulla 
spalla; per quello che com
batte con rabbia per mante
nere il suo ruolo privilegiato; 
per quello, in genere giova
ne, che fraternizza con la 
donna. combatte talvolta ac
canto ad essa, ma continua 
a considerare gli obiettivi 
della sua rivolta più impe
gnativi e comunque sempre 
superiori. 

L. Petrone 
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