
A WASHINGTON! A WASHINGTON! 

A Non s'era mai visto tanto affollamento di .zotabili 

W italiani nelle liste d'attesa per visitare gli Usa. 

Ma l'America, oggi, è l'America di Reagan: una Nazione 

che riscopre valori dimenticati, orgogli troppo a lungo 

umiliali, e una vocazione alla perentorietà nell'esercizio 

del comando quale da Eisenhower in poi sembrava 

definitivamente passata di moda. 

Reagan rende al suo paese - non soltanto alla sua 

moneta - uno smalto che abbaglia la vista degli 

operatori economici internazionali e che esercita sui 

partiti dt governo del nostro paese un irresistibile 

potere di attrazione. 

e Il gio1·ane Martelli, delfino d1 Craxi, è stato il 

primo: ma subito ha voluto imitarlo ti ministro degli 

Esteri Colombo il quale, nella ressa, con qualche 

gomitata ha costretto il segretario democristiano Piccoli 

a farsi indietro e a rimandare di qualche giorno il suo 

via?,?,to. Ma Colombo si è trovato subito il cammi<to 

intralciato dal ministro del Commercio estero Manca il 

quale esJt•ndo socialista, non p.oteva essere messo da 

parte con la stessa indifferenza usata per scansare Piccoli 

E infine ?,ià si sussurra che nel mese di aprile anche 

il presidenle Pertini pre>tderà l'aereo per varcare 
l'Atlantico. 

e Se la propensione a mettersi in mostra davanti al 

nuovo presidente americano, da parie dei nostri partiti di 

governo, è tanta e tanto febbrile, bisogna che anche 

coloro a1 quali il fascino del nuovo impera/ore non fa lo 

stesso e/f elto comi<zcino a preoccuparsi. 

Le prime pagine di questo numero di Astrolabio sono 

perciò tulle dedicate a mettere in evidenza le numerose 

ragioni da tener presenti nell'a/fronlare l'epoca nuova che 

l'amministrazione Reagan impone a tt1tto iJ mondo. 

Ragioni politiche, che proiettano sul prossimo futuro lo 

spettro di una •uova guerra fredda, ragioni economiche 

che ;,rava;10 su tutti i paesi industrializzati come 
premessa dì una nuova recessione 

e La politica economica che Reagan promette ai suo 

paese parte da due punti forti: taglio drastico delle 

spese pubbliche (cioè di tulle le spese in qualche modo 

rispo .. denti a bisogni della colleuivilà), ed energico 

alleggerimento dell'imposizione fiscale in modo da 

lasciare alla libera iniziativa imprenditoriale il massimo 
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di risorse disponibili. Key:1es viene riposto in soffitta, 

e ricomi:tcia l'era di Milton Friedman, il monetarista che 

ormai conquista la moda. Accompagnando questa 

impostazione con un corso del dollaro patologicamente 

sostenuto, la conseguenza è quella di una frustata alle 

imprese USA che d'ora in poi moltiplicheranno i loro 

sforzi per rimanere competitive sui mercati mondiali 

e mantenere le posizioni sui mercati interni. Tutti i 

caratteri del nuovo orgoglio liberista di Reagan, del resto, 

sono tali da fornire il prologo per una politica di 

sostegno ad un espansionismo sia economico che militare. 

e Ai rischi che ciò comporta per il mondo, il governo 

e i partiti italiani cercano di sottrarsi i:zstaurando 

co:1 l'amministrazione Reagan un qualche rapporto 

privilegiato: privilegiato per l'uno o l'altro partito, 

naturalmente, o per l'una o l'altra prospettiva di governo 

Ghe costoro vorrebbero aprire per l'Italia. Qualche 

risultato già sembra che emerga: le autorità americane 

hanno fatto sapere che cercheranno di agevolare l'export 
italiano, e il magnate David Rockefeller, di passaggio 

a Roma (e riverito in quelle poche ore di sosta per/i-lo 

dal nostro presidente del Consiglio) ha fatto capire 

che in qualche modo l'economia italiana verrà protetta 

dalla pesantezza imposta dal dollaro alla situazione 

monetaria internazionale. Anche per battere il fe"o finché 

è caldo, il ministro socialista del Commercio estero ha 

aggiunto in fretta il suo nome ai tanti che già si sono 

precipitRti negli Stati Uniti. 

e Se Manca e Colombo torneranno sicuramente con 

qualche buona notizia per gli operatori italiani, ciò che 

per adesso sembra dilf icile conoscere è la dimensione e il 

genere delle contropartite che governo e partiti si stanno 

impegnando a fornire a quello che a buona ragione, 

ricordando Orwell, potremo cominciare a chiamare il 

nostro « Big Brother ». • 
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I l richiamo 
all'ordine di Reagan 

L'Europa risponderà ''obbedisco''? 

Per opporsi agli slogan 
da cc cortina di ferro » che 

vengono dall 'America 
è necessario avere in mente 

una politica alternativa: 
non si può dire che 

attualmente l'Europa 
occidentale ne abbia 

elaborata una valida ed 
attendibile. 

2 

di Giampaolo Calchi Novati 

e Senza molti indugi - insediato-
si alla Casa Bianca con una gran 

de dimostrazione di pompa e di pos
sanza e lanciato sulla scena pubblica 
il segretario di Stato ex-generale -
Reagan ha affermato i suoi diritti co
me capo dell'Occidente. E' una presa 
in carica che gli spetta come presiden
te degli Stati Uniti, ma l'atto d'imoe
rio era dovuto dopo le contestazioni 
anche molto dure toccate ai suoi pre
decessori di parte repubblicana (certo 
si ricorderà l'opposizione e quasi la 
repugnanza che suscitavano nei mo
menti peggiori Nixon e Ford) e do
po le incertezze del suo predecessore 
diretto, lo sfortunato Carter, uscito di 
scena senza rumore e senza lasciare 
rimpianti. L'asserzione d'autorità va
leva sia nei confronti degli alleati che 
degli avversari, non dimenticando i 
protagonisti minori, i comprimari, ~li 
« outsiders ». Una messa in ordine che 
ha provocato precipitose prese di po
sizione da parte di chi vuole assicu
rarsi una parte di ri~ardo all'ombra 
del nuovo padrone del sistema. 

La distensione, a rigore, non è mai 
stata « la » politica degli Stati Uniti. 
Nixon, Kissinger e lo stesso Carter si 

erano accomodati ad essa come strate
gia imposta da una considerazione rea
listica dei rapporti di forza, e con il 
sottinteso di integrare per quanto pos
sibile l'URSS in una politica di stabi
lità a livello internazionale. E' dai tem
pi della rivelazione imorovvisa della 
potenza paritaria dell 'URSS con le sue 
iniziative in Africa e in Indocina e 
con il suo riarmo ininterrotto che gli 
Stati Uniti hanno ripudiato anche for
malmente la politica della distenc;ione 
ritornando alla confrontazione e al con
tenimento. Un proposito che Ford 
enunciò con la sua solita rozzez7.:t e 
che Carter praticò non senza abilità 
grazie alla campagna dei diritti umani, 
che colse l'URSS nel punto più vul
nerabile della sua costruzione. Con 
Reagan si è arrivati alla resa dei conti. 

Il nuovo slogan lanciato dall'Ame
rica di Reagan dovrebbe es~ere anel
lo della messa in accusa dell'URSS in 
quanto capofila delle forze « eversi
ve ». L'attacco - molto diretto sia 
da · parte di Reagan che da parte di 
Haig - ha straordinariamente rincuo
rato tutti i nostalgici del muro contro 
muro. L'URSS ha reagito nel comples
so con moderazione, un po' perché 
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Breznev deve comunque farsi perdona
re iniziative « aggressive » che l'opi
nione pubblica non ha dimenticato, 
mentre gravissime ombre si addensano 
ancora sulla Polonia, e molto perché 
Mosca non ha attualmente nessuna al
ternativa a una politica di trattativa 
globale con gli Stati Uniti. Per que
sto anche Reagan alla fine lascia tra
pelare la possibilità di un negoziato 
sulle armi o su altri problemi del con
tenzioso russo-americano: quasi un'of
ferta di tregua, purché l'URSS rinun
ci all'espansione (il famoc;o « linkage >>) 
e purché soprattutto l'URSS si decida 
ad adeguarsi a norme di condotta con
cordate nel nome della conservazione. 

Il primo livello dell'approccio del
la nuova Amministrazione è ovviamen
te ad uso interno. L'America non ha 
più complessi di colpa e si attende che 
Reagan mostri i mu~coli: un esercì 
zio per certi aspetti autolesionista per
ché è pressoché scontato che nel cuo
re del sistema i mutamenti sono diffi
cili e le prove di forza impossibili. Un 
secondo livello è quello degli alleati. 
Rcaj.':an è impegnato a recuperare cre
dibilità e a selezionare i propri s~p
porti nella semiperiferia dell'impero. 
E c'è infine il richiamo alla oeriferia 
perché arresti i processi di disgrega
zione ricostituendo una qualche unità 
sotto l'egemonia americana. 

In tutte queste dimensioni l'URSS 
risulta un fattore « estraneo>>. E' que. 
sto il responso più preoccupante che 
ai più è sfuggito (ma non a Schmidt 
che, uscendo dal suo riserbo di fronte 
al nuovo presidente, ha spezzato una 
lancia a favore di un « modus vi\'en
di » con il « nemico » per salvare il 
salvabile). Gli Stati Uniti tendono 
apertamente ad « espellere » l'URSS 
dal sistema. Non essendo riuscita la 
cooptazione in una posizione subordi
nata e di soggezione. al più come « se
conda » di una gerarchia da tenere fis
sa, va costruito un «ordine» che I' 
escluda. Non può tardare il momento 
in cui l'ideologia americana tornerà ad 
essere quella del « mondo libero » con
trapposto all'URSS e agli Stati ad eco
nomia pianificata, non omogeneizzabi
li al mercato basato sulla libera im
presa. La verità è che non si ricono
sce all'URSS una responsabilità in dife-
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sa della pace - perché o l'URSS è 
irrecuperabile a una politica di pace 
ovvero la sua idea di ordine è inaccet
tabile (l'una e l'altra ipotesi posso
no avere un qualche fondamento) -
non c'è letteralmente un posto per I' 
URSS nel mondo per cui lavorare. E' 
una retrocessione non si dice rispet
to al multipolarismo ma anche rispet
to al bipolarismo, a meno che Rea
gan non abbia in serbo come proget
to minimo su cui ripiegare davanti a 
un'« escalation » rovinosa quello di 
una nuova Jalta che riduca l'URSS en 
tro confini ben delineati, rintraccian
do nel contempo gli orizzonti illimi
tati del mercato in cui inserire i pae
si del Terzo Mondo, la periferia a cui 
l'URSS guarda con cupidigia ma che 
può trattare solo con i mezzi drasti
ci delle armi in mancanza di altri stru
menti, mentre Rea~an ha la fiduciosa 
ambizione di attirarla a sé con arti ben 
altrimenti suggestive risalendo la chi
na dopo la disintegrazione della deco
lonizzazione, della crisi energetica, 
della rivolta dei produttori. 

Non si vede francamente - se è 
questa la diagnosi - la soddisfazione 
con cui alcune forze politiche in Euro
pa hanno salutato le prime dichiara
zioni di Reagan. Le prospettive non 
sono tali da aprire spazi interessanti 
per nessuno. La Germania ha fatto 
sentire il suo allarme ma altrove c'è 
solo paura: è fin troppo chiaro che se 
Reagan infierisce contro l'URSS, ha 
in mente intanto l'Europa occidentale, 
rea di a\'er preparato una politica au
tonoma sulla base di interessi non ob
bligatoriamente sovrapposti a quelli 
depli Stati Uniti e di una consapevo
lezza anche in termini culturali supe
riore alle certezze elementari dell' Ame
rica. Per opporsi ai discorsi da cortina 
di ferro che vengono dall'America è 
necessario avere in mente una politica 
alternativa e non si può dire che at
tualmente l'Europa occidentale - for
se neppure la socialdemocrazia, sempre 
incerta se agire in proprio o per dele
ga - ne abbia elaborata una valida 
e attendibile. 

Addirittura esemplare è stata la cor
sa in Italia a rifugiarsi sotto lo scudo 
protettivo del presidente americano di
menticando d'un colpo solo gli obbli-

ghi del « partito europeo » e i leali
smi di partiti e di internazionali. E' 
come se si dia per scontato che in tan
ta compressione non ci sia altra le~it
timazione che quella imposta dall'alto 
(dall'America). E' penoso che anche i 
socialisti si siano impegnati su que
sta strada. Il tempo in cui Craxi sem
brava disposto a saltare sul carro di 
Bonn lasciandosi sfilare dinnanzi il tre
.no americano perché ormai senza ap
piglio e senza carisma sembra finito. 
Non si discute neppure più la bontà 
della causa, che del resto è esplicita
ta a scatola chiusa: la logica è esatta
mente quella della guerra fredda, del 
mondo diviso in due campi di cui uno 
solo è detentore del « bene ». C'è so
lo da chiedersi se non siano poi co
sl spregiudicati da tenersi pronti a tut
ti gli scavalcamenti, con altre Ostpoli
tik se del caso, una volta che il « bat
tage » pubblicitario avesse ottenuto lo 
scopo di far saltare tutti i collegamenti 
contrapposti. 

Le denunce del « terrorismo>>. che 
tanto favore hanno suscitllto in Italia, 
vanno intese come una linea rossa di
visoria. Tutte le iniziative contro una 
certa « stabilità » sono somm"lriamen
te unificate sotto le insegne della sov
versione. La speranza è di trovare con
cordi non solo le forze conservatrici 
dell'Europa e del Terzo Mondo. ma an
che la Cina e persino quelle forze in
termedie che hanno l'aspirazione di le
varsi come « garanti » di una politica 
di sicurezza e di progresso fuori da tut
ti gli « estremismi ». La crisi - che 
è reale - può essere superata o rico
noscendo le rivendicazioni degli emer
genti o offrendo i necessari incorag
giamenti a chi si propone per una ri
composizione. La stessa idea di « al
leanza » perde di senso in queste con
dizioni, perché sfumano tutte le « cor
responsabilità » e le « partecipazioni ». 
Anche l'illusione della delimitazione 
geografica si stempera in un globali
smo in cui obiettivamente la « liber
tà » è individuabile. Sarà solo dopo 
questo processo di semplificazione che 
potrebbe anche essere ripreso il SAL T 
o un processo di controllo degli arma· 
menti. Ma nessuno può dire se allora 
ci sarà ancora il tempo per un accordo. 
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Lo spettro della guerra fredda 
A « Un tempo, quando tuo>iava il cannone, la diplo
W mazia si metteva in sordina. Oggi ci si combatte 
senza essere ufficialmente in guerra e le ostilità si svol
gono nelle assemblee internazionali come se fossero 
campi di battaglia. Politica, diplomatica, psicologica, 
sovversiva, economica mai guerra è stata così diversa. 
così complessa, così irrazionale. Mai guerra ha richie
sto tanta immaginazione e mezzi tanto sofisticati». E' 
in questi termini, molto efficaci, che negli Anni Ses
santa lo storico francese Jacques Mordal descriveva la 
dimensione della Guerra Fredda. Oggi siamo nuova
mente in guerra fredda? 

Nessuno crede seriamente nella ripetitività della 
Storia: la Seconda Guerra Fredda - se ci sarà - non 
ricalcherà le tappe della Prima Guerra Fredda mon
diale che congelò le relazioni internazionali, divise il 
mondo, spinse uomini contro uomini all'interno di mol
ti paesi per ben 16 anni, dal 194 7 al l 963 fino a quan
do a Vienna Krusciov e Kennedv, firmando la morato
ria nucleare, posero termine all'equilibrio del terrore, 
inaugurando la stagione della distensione internazio
nale. 

Ma l'angoscia e il ricatto psicologico tentato dai 
dottori Stranamore del Pentagono non congelarono il 
progresso dell'umanità: la Cina diventava com11nista, 
l'Indonesia si emancipava, Algeria, Indocina, Madaga
scar insorgevano in armi contro il giogo coloniale 
aprendo la strada alla resurrezione nazionale di due 
ccntinenti, Asia e Africa. A Cuba i barbudos di Fide) 
aprivano una breccia nella cintura imperialista della 
«dottrina Monroe » che faceva dell'America Latina il 
protettorato degli USA. In Corea il fiasco militare del 
generale MacArthur affrancava le Nazioni Unite dal
l'egemonia statunitense, ed era il prologo dell'arretra
mento americano in Asia le cui manifestazioni più vi
stose saranno il dilagare della potenza economica giap
ponese, e la sconfitta in Vietnam del corpo di spedi
zione di mezzo milione di G.I. americani. 

E' davvero singolare la semplicistica teoria di Ro
nald Reagan, enunciata dopo la sua incoronazione alla 
Casa Bianca, che « la diste:1sione giova all'URSS ». 
L'inizio della fine dell'incontrastato dominio econo
mico, politico, e militare degli USA si ebbe proprio 
con la Prima Guerra Fredda mondiale che promosse 
l'URSS - l'URSS del terribile Stalin - a polo anta
gcnista dell'imperialismo e del colonialismo occiden
tale. Anche la Chiesa Cattolica, coinvolta nella crocia
ta antiprogressista, perderà la sua universalità consen
tendo dopo tre secoli la ripresa espansionistica del-
1 'Islam in Africa e Asia e perfino nella minoranza ne
gra degli Stati Uniti «il paese più vicino al dio cri
stiano ». Ad Est i fermenti anti-staliniani di Berlino, 

Budapest, Praga dovranno attendere il disgelo, la di
stensione per dischiudere le ferree regole di una rivo
luzione che sentendosi minacciata scadeva nel giaco
binismo. 

Ci sarà una Seconda Guerra Fredda mondiale che 
è forse la forma di belligeranza solo consentita a di
mensione planetaria dopo l'avvento dell'arma nucleare 
i cui ordigni attualmente esistenti possono distruP,gere 
ampiamente l'intera umanità? Dai tempi della Prima 
Guerra Fredda mondiale, i politici vengono suddivisi 
in due categorie di pennuti: le colombe che credono 
e operano col ramoscello d'olivo detla distensione; e i 
falchi che credono nella legge dell'artiglio più forte. 

C'è però una terza categoria di pennuti: gli struz
zi che ficcano la testa nei loro piccoli affari e che cre
dono che non vedendo, non sono coinvolti. A questa 
categoria di pennuti appartengono, purtroppo, molti 
politici italiani che pensavano che il presidente Reagan 
avrebbe parlato in modo diverso del candidato Reagan. 
In verità, dai primi atti e dalle prime parole del neo
presidente imperiale, è accaduto l'opposto. Né poteva 
essere altrimenti poiché Reagan è l'uomo giusto per 
la teoria del linkage (globalità dello scontro con l' 
URSS) che già marcava l'amministrazione Carter ri
mosso perché inadeguato al compito prefissogli dal si
stema (negli Stati Uniti meno che altrove è l'uomo pre
scelto che fa il sistema. ma il sistema che presceglie 
l'uomo più adatto alla bisogna). 

E' sufficiente fare mente locale alla dimensione tec
nica della Guerra Fredda descritta da Jacques Morda! 
per essere piuttosto propensi al pessimismo perché una 
guerra fredda non si dichiara ma si applica in oolitica, 
in diplomazia, in economia, nell'azione psicologica e 
sovversiva attraverso mezzi sofisticati. La strumenta
lizzazione politica antisovietica del terrorismo (negli 
Anni Cinquanta gli americani usavano il termine « bri
gantaggio comunista»), ricorda molto i metodi di Jo
seph MacCarthy della « caccia alle streghe » e le ma
nipolazioni propagandistiche e psicologiche dell'FBI di 
John Edgar Hoover e della CIA di Allen W. Dulles. 

E a Mosca? Il 23 febbraio comincia il XXVI Con
gresso del PCUS che in quel sistema ha l'identica ri
levanza politica delle elezioni americane del 3 novem
bre. Finora nulla è trapelato sugli orientamenti di oo
litica internazionale dell'assise che riunirà 6.000 dele
gati in rappresentanza di 17 milioni di iscritti al Par
tito Comunista sovietico. Una riservatezza insolita che 
ricorda il clima di altri im~ortanti congressi, importan
ti non soltanto per l'URSS e le Repubbliche popolari 
del blocco di Varsavia. A Washington l'aquila impe
riale somiglia sempre più a un falco. E a Mosca? • 

I. A. 
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I ''pentagonisti'' 
italiani 
di Nino Pasti 

Anche a sinistra 
c'è chi sposa la tesi 
del Pentagono e tace 
sulla corsa al riarmo 
e sulle iniziative 
bellicistiche 
degli Usa 

A destra Reagan 

A D.1 qualche anno stiamo assisten
W do ad un fenomeno preoccupante 
e pericoloso: una crescente parte delle 
sinistre italiane è diventata sostenitri
ce e propagandista delle più bellicisti
che quanto false valutazioni della CIA 
e del Pentagono. 

L'inizio di questo periodo può es
stre situato nel 1977 quando sono 
state approvate, senza colpo ferire. le 
leggi di potenziamento delle nostre 
forze armate per far loro assumere una 
fisionomia sempre più nettamente of
fensiva. A titolo di esempio la no
stra aviazione compera 100 aerei Pa
navia TORNADO che sono vettori 
nucleari a penetrazione strategica in 
territorio sovietico, che verranno im
piegati esclusivamente agli ordini de
gli americani e che già oggi sono co
stati più di 2.160 miliardi di lire. 

Nel 1978 l'Italia ha accettato l'au
mento in termini reali del 3% del bi
lancio difesa imposto dalla NATO; ma 
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anche in questo caso sempre più de
bole o inesistente è stata la reazione 
delle sinistre. 

Le sinistre ricalcano supinamente le 
tesi bellicistiche della CIA di una pre
sunta minaccia militare sovietica rifiu
tando ogni esame approfondito dei do
cumenti ufficiali americani che dimo
strano come la NATO e la Cina, che 
sono le due entità che minacciano se
riamente l'Unione Sovietica, spendano 
per le forze armate il doppio del Pat
to di Varsavia, URSS compresa, ed ab
biano il doppio delle forze armate nu
cleari e convenzionali. Nessuno ha ri
portato la precisa affermazione del se
gretario alla difesa americana Brown 
che le divisioni sovietiche in grado di 
affrontare un combattimento sono me
no di 60 complessivamente fra Eu
ropa ed Asia e che per mettere le al
tre supposte 100-110 in condizione di 
sostenere un'azione bellica, l'URSS 
dovrebe mobilitare 4 milioni di riser-

visti, operazione complessa e costosa 
che metterebbe in crisi le forze arma
te sovietiche per un lungo periodo di 
tempo. Sempre secondo le valutazio
ni ufficiali di Brown, le divisioni so
vietiche schierate in Europa sarebbe
ro 31 e quelle schierate lungo il con
fine cino-sovietico 46 per un totale 
quindi di 77, di esse soltanto 60 sareb
bero pronte al combattimento. Ma in 
realtà neppure le 60 sarebbero in gra
do di sostenere un'azione bellica, e 
non lo sono neppure le 31 schierate 
in Europa. Afferma infatti Brown: 
«Sebbene la capacità di combattimen
to del Gruppo di Forze Sovietiche 
schierato in Germania (GSFG) sia sta
to sostanzialmente aumentato, noi sia
mo ancora incerti circa la valutazione 
del suo livello di preparazione e di ca
pacità di sostenere un'operazione bel
lica. Circa il 20% del personale è di 
leva e ruota ogni sei mesi nelle divi
sioni. Alcuni non hanno completato il -5 



loro addestramento di base prima di 
raggiungere le divisioni. Una parte del
le strutture di supporto, compresi gli 
autocarri più vecchi, ritornano in URSS 
fra maggio e ottobre per aiutare il 
raccolto. I servizi delle retrovie a li
vello di armata e a livello di fronte, 
hanno un personale ridotto in tempo 
di pace ». Va infine notato che, sem
pre per esplicita dichiarazione di 
Brown, le divisioni sovietiche, anche 
quando sono a pieno organico, sono 
notevolmente più piccole di quelle ame
ricane (incidentalmente questa è la ra
gione per la quale i bellicisti occiden
tali cercano di presentare il confronto 
Est-Ovest in termini di divisioni e non 
di soldati). 

Non occorre certamente essere e
sperti militari per comprendere come 
la consistenza e lo schieramento delle 
forze armate sovietiche rispondano ad 
esigenze puramente difensive e quan
to sia falsa la propaganda di generali, 
non ultimi quelli italiani, che affer
mano la possibilità di un'invasione in 
Europa che porterebbe le forze sovie
tiche in 24 o 48 ore all'Atlantico! Ma 
nessuna voce si leva dalla sinistra per 
denunciare questa pericolosa propa
ganda bellicistica del Pentagono! 

Modeste sono state le reazioni con
tro la decisione degli Stati Uniti di 
spendere per i prossimi 5 anni più di 
un trilione di dollari per la difesa con 
un aumento in termini reali di più del 
25%, mentre la nuova amministrazio
ne Reagan chiede aumenti ancora mag
gicri. 

Nel 1979 è stato passato sotto silen
zio l'enorme riarmo convenzionale e 
nucleare americano con la decisione di 
accelerare la costruzione di 200 mic;c;i
li mobili M X, di nuovi sommergibili 
nucleari Trident e di oltre 3.000 mis
sili di crociera Cruise. Semore secon
do le dichiarazioni ufficiali di Brown, 
aJ primo gennaio 1980 le testate nu
cleari strat~che erano 9 .200 USA e 
6.000 URSS, tuttavia « di mano in 
mano che il programma nucleare stra
tegico americano si sviluppa (come più 
sopra precisato) il vantaggio in te-;ta
tc nucleari cresce e il vantaggio URSS 
nel megatonnellaggio equivalente (ca
pa-:ità esplosiva nucleare strategica) di-

• 

minuisce o scompare. Questo succede 
malgrado o~ni significativa moderniz
zazione sovietica ». 

Per contro è stata accettata e propa
gandata l'assurda tesi della CIA che 
per equilibrare i missili sovietici SS 
20 occorra schierare in Europa euro
missili strategici. Gli SS 20 sostitui
scono i vecchi missili sovietici SS 4 
ed SS 5 come esplicitamente afferma
to dal presidente americano Carrer e 
dal generale Jones, presidente del co
mitato dei capi di stato maggiore ame
ricani e non si aggiungono a loro. Gli 
SS 20 hanno un potenziale nucleare 
che è soltanto un settimo di quello 
dei vecchi missili, a sostituzione ul
timata l'Europa sarà soggetta ad una 
eventuale minaccia molto inferiore a 
quella rappresentata dai vecchi missi
li. Gli euromissili - Pershing II e 
Cruise - costituiscono invece un no
tevole aumento alla già rilevante supe
riorità strategica americana. 

Aspri sono stati i commenti all'in· 
vio di truppe sovietiche in Afganistan. 
dimenticando il frenetico sforzo belli
co ed aggressivo degli USA, della NA
TO e della Cina contro l'URSS e di
menticando che per esplicita dichi:ua
zione del senatore americano Birch 

Bayh, presidente del comitato senato
riale per l'Intelligence, la CIA stava 
aiutando i « ribelli » afgani molto pri
ma dell'intervento sovietico. Attual
mente, secondo informazioni di gior
nalisti americani che hanno visitato le 
zone di frontiera con il Pakistan, i 
« ribelli » non hanno nessuna organiz
zazione o programma comune naziona
le, sono « più divisi che mai » ed agi
scono in funzione di contrastanti inte
ressi tribali. Fra l'altro, sempre secon
do un giornalista americano, stanno 
sorgendo anche difficoltà con il S?Over
no pakistano per ragioni di pascolo, di 
posti d'acqua, di combustibile e anche 
per ragioni igieniche: i « ribelli » non 
usano le latrine ma soddisfano i loro 
bisogni corporali all'aperto con gravi 
pericoli di epidemie. 

Finalmente a fine dicembre il rap
presentante ufficiale del Dipartimento 
di Stato americano, ad una conferen
za stamoa ha precisato che « la resi
stenza che emerse spontaneamente do
po il colpo del 1978 resta ancora 
decentralizzata con varie fazioni e va
ri esponenti ... Le forze della resisten
za non sono aumentate significativa· 
mente come numero... Le autorità 
USA non vogliono approfondire qua-
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Collaudo del missile 
e Cru1se • a Point Mugu 
(California) 

Ji siano i tipi di armi che la resi
stenza sta usando contro gli elicotteri 
né dove siano state ottenute tali ar
mi... richiesto specificatamente se gli 
Stati Uniti stiano aiutando le forze 
della resistenza, il rappresentante uf
ficiale del Dipartimento di Stato ha 
precisato che: "noi abbiamo cura del
le esigenze di questa gente" ». 

Per espressa, ufficiale recente dichia
razione americana quindi, la « resisten
za » afgana non ha nessun carattere 
nazionale, nessuna organizzazione na
zionale, nessun programma per un nuo· 
vo stato nazionale afgano, ma costi
tuisce soltanto una lotta fra interes
si tribali contrastanti. E' quindi natu
rale che, malgrado i consistenti aiuti 
esterni, la « resistenza » sia in declino. 

Gli Stati Uniti e i loro amici e pro
pagandisti anche italiani, soffiano sul 
fuoco per mantenere vivo artificial
mente un pericoloso focolaio di ten
sione internazionale e farne una falsa 
giustificazione per una folle corsa al 
riarmo. 

La sinistra italiana ha sempre nasco
sto all'opinione pubblica il reale signi
ficato del viaggio a Mosca del cancel
liere federale Schmidt la scorsa estate. 
Malgrado le più astiose, prepotenti, 
isteriche proteste di Carter che vole
va il più completo isolamento diplo
matico dell'URSS con il pretesto af
gano, il cancelliere ha incontrato Brez
nev non soltanto per riaprire il discor
so sugli euromissili, ma, principalmen
te, per perfezionare accordi commer
ciali e industriali a lunga e lunghissi
ma scadenza la cui importanza politica 
supera notevolmente il pur importan
te aspetto economico. E' di questi 
J!iorni la conclusione di un contratto 
fra la Germania Federale Tedesca e l' 
URSS per 5.000 miliardi di lire con 
fornitura da parte tedesca di 5.000 km 
di tubi per gasdotto contro la fornitu
ra di 12 miliardi di metri cubi di me

tano all'anno. La questione afgana è 
stata posta dalla Repubblica Federale 

Tedesca nella sua reale prospettiva di 

un episodio nel quale le responsabili

tà sono anche in larga parte america

ne e che non deve comunque costitui

re un ostacolo per la distensione e per 
accordi reciprocamente vantaggiosi. Ma 
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questa non è soltanto la poslZ!one te
desca, essa è condivisa in larga misu
ra dagli altri paesi NATO (e anche 
non NATO). L'ambasciatore america
no alla NATO Bennett in una inter
vista del 16 dicembre scorso ha preci
sato che: «è molto deludente che 
alcuni paesi europei abbiano recente
mente aumentato il loro commercio 
con l'Unione Sovietica (dopo !'Afga
nistan) e ad un tasso di interesse par
ticolarmente favorevole e altre cose 
analoghe. Io ritengo personalmente che 
sia sconvolgente che condizioni di cre
dito concesse ai sovietici per ragioni di 
investimento siano migliori di quelle 
concesse al pubblico dell'Europa occi 
dentale ». 

La sinistra italiana, per contro, si 
è allineata sempre più strettamente 
sulla grande stampa padronale nella 
diffusione e nel sostegno della peggio
re propaganda del Pentagono. 

L'atteggiamento dei « pentagoni
sti » della sinistra italiana confon
de l'opinione pubblica e toglie spazio 
alle necessarie azioni in sostegno del
la pace, della distensione e del disarmo. 

Giova all'Italia, giova alla sinistra 
que~ta disinformazione? 

Fino a quando si potrà continuare 
a disinformare la base in barba alla 
tanto reclamizzata informazione libera, 
onesta e completa? 

Come giudicherà la base il fatto che 
sia stato soltanto il Senatore Fanfani, 
al quale sono grato come italiano, a ri
chiamare l'attenzione del paese sul rea
le rapporto di forze NATO - Patto di 
Varsavia· Cina, citando esplicitamente 
una mia recente interrogazione in Se
nato, ignorata invece, come tante al
tre precedenti, dalla stampa della si
nistra? 

Sono domande sulle quali le sinistre 
dovrebbero riflettere prima che sia 
tardi, prima che l'elettorato si convin
ca che realmente su temi di tanta im

portanza quali la pace, la distensione 
e il disarmo, le sinistre, che in passa

to erano all'avanguardia, sono ora al

la retroguardia e seguono supinamen

te le direttive del Pentagono. E que

Ha constatazione potrebbe essere gene
ralizzata! 

N. P. 

LA MELODIA 
OSSESSIVA 
Psle11nallsl e musica di Phlllppe Lac:ou• 
Llbarthe. Un approccio del tutto nuovo 
In ambito pslcanalltlco al llnguagglo musi 
cale come parte della complessa espe 
rlenza della conoscenza. Lire 3.000 

LA SCUOLA COME 
IMPERIALISMO CULTURALE 
di Martin Carnoy. La scuola come stru 
mento di conservazione e di dominio nel 
rapporti fra paesi colonlzzatorl e paesi 
colonizzati e nel rapporti fra le varie clas 
si sociali. Lire 12.000 

BIBLIOTECHE 
RICERCA E PRODUZIONE DI CULTURA 
d1 Ello Sellino e Pier PllO!o Poggio. Fun 
zione della biblioteca nella società di mas 
se. rapporto tre ricerca e organizzazione 
delle fonti. la blblloteca come strumento 
per la costituzione e la conservazione del 
la memoria soelale. Alcuni nodi tematici 
nella prospettiva di un rilancio del siate 
ma bibllotecarlo pubblico. Lire 4.000 

·1l LUTTO. STUDI SUL 
CORDOGLIO NEGLI ADULTI 
di Colln Murray Parb a. Prefazione di John 
Bowlby. Il significato psicologico e psico 
patologico del lutto a livello lndlviduale 
In una ricerca durata dodici anni. Lire 
5500 

SETTE CONVERSAZIONI DI 
SOCIOLOGIA DELLA LETTERATURA 
Per una teoria della lettet'11tul'9 della ao 
cletà lndustrlale avanzata di Michele "-k. 
Che funzione ha avuto le letteratura nelle 
culture storiche e che funzione svolge og 
gl nella cultura di massa? Uno del più di 
scussi e praticati campi di ricerca della 
cultura europea contemporanea. Lire 5.000 

LA FANTASCIENZA 
E LA CRITICA 
Testi del Convegno Internazionale di Paler 
mo. lntroduilone e cura di· Luigi Russo. 
Oggi che tende a scomparire la distanza 
fra reale ed Immaginario. era dell'lperreal 
tà o •condizione post-moderna•, si va pro 
filando la fine della fantascienza? Lire 
11 000 

UNIVERSALE ECONOMICA 

GALANTARA 
Il morso dell 'Aslno di Guido D. Neri. Il 
personaggio e l'opera grafica del famoso 
disegnatore di satira politlca, fondatore 
del mitico • Asino• . Lire 4.500 

SANTE E STREGHE 
Biografie e documenti dal XIV al XVIII ae 
colo di Marcello Craverl. Uno storico si cl 
menta con il mondo misterioso e affascl 
nante dell'affermazione dell'• lrrazlonale• 
femminile. lire 5.000 

Feltrinelli ~ 
nov1ta 1n tutte le librerie "'-~ 
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LA LIRA STRETTA 
di Gianni Manghetti 

... In assenza di Forlani , governano i segretari dei quattro partiti della maggioranza che stanno occupandosi perfino di base monetaria, di massimali creditizi e di saggi di sconto ... 

• Le recenti misure di restrizione creditizia adot
tate dalle Autorità Monetarie hanno messo in evidenza 
due fatti ben precisi e tra essi collegati. Il primo ri
guarda la gravità della situazione economica: l'inflazio
ne si è attestata su un livello superiore al 20%; il de
ficit della bilancia dei pagamenti ha raggiunto a fine 
1980 i 10.000 miliardi di lire; l'indebitamento a breve 
delle banche verso l'estero ha superato i 16.000 miliar
di di lire. Tutto ciò - si badi bene - in aggiunta al
la drammatica situazione delle zone terremotate, del
la città di Napoli, delle decine di imprese che hanno in 
corso programmi di licenziamento della manodopera. 

Il secondo riguarda la latitanza del governo. La ma
novra adottata è, comunque la si consideri, una sorta 
di difesa del Piave, di fronte alla assoluta mancanza di 
interventi di politica economica atti ad incidere sui pro
blemi di struttura che affliggono il Paese e la cui man
cata soluzione è all'origine delle stesse tensioni congiun
turali. 

E' stato da più parti rilevato che la stretta credi
tizia - la cui intensità dipenderà soprattutto dal li
vello d'inflazione che si determinerà nei prossimi me
si - colpirà i programmi di finanziamento delle im
prese ed aggiungerà alle loro attuali difficoltà di mer
cato - la quota delle esportazioni italiane sui merca
ti esteri si è seccamente ridotta - anche più seri pro
blemi finanziari. Tuttavia, il problema che vogliamo 
sottolineare è un altro e finora non sufficientemente 
messo in evidenza: i costi di questa manovra potevano 
essere fortemente ridotti ove il governo avesse agito 
in modo diverso e più tempestivamente. C'è, in altri 
termini, una grave responsabilità politica del governo 
sull'intera questione. 

In primo luogo, perché la manovra fiscale adotta
ta dal governo nei mesi passati è stata sbagliata ed ha 
concorso ad alimentare l'inflazione. Essa si è fondata 
essenzialmente sull'imposizione indiretta (aliquote IVA 
e aumento tariffe) anziché su quella diretta ( ridise
gno aliquote Irpef, revisione singoli imponibili Irpef). 
E' sufficiente controllare l'aumento mensile dei prezzi 
al consumo (e all'ingrosso) a partire dal luglio fino a 
novembre e confrontarlo con l'aumento che vi era sta
to nei mesi precedenti per constatare come tale mano
vra fiscale abbia accelerato l'inflazione. 

In secondo luogo, perché il governo è intervenuto 
con pesante ritardo, e solo sotto la spinta esterna del
l'ascesa del dollaro, per affrontare i problemi di con
giuntura indicati all'inizio. Erano almeno due mesi che 

la Banca d'Italia aveva sottolineato al governo le pro
prie preoccupazioni per la situazione congiunturale. Il 
ritardo ha determinato un costo aggiuntivo il cui con
to finale in termini di aumento della disoccupazione il 
Paese conoscerà solo nei prossimi mesi: infatti , oggi, 
la manovra adottata si applica in una fase recessiva del 
ciclo che la stretta, quindi, concorrerà ad accentuare. 

Infine, e soprattutto, la latitanza del governo di 
fronte ai grandi problemi di struttura mette il Paese 
in una permanente situazione di drammatica esposizio
ne a qualsiasi avvenimento esterno, di grande come 
di modesta rilevanza economica, che trova nello stato 
dell'economia una vera e propria cassa di risonanza. 
Il dollaro a 1.000 lire, con una crescita identica a quel
la delle altre monete del Sistema Montetario Euroneo, 
spaventa soprattutto perché il Paese è senza politica 
energetica e quindi destinato a tempo indeterminato a 
subire i maggiori costi delle importazioni di petrolio. 
Ed il deficit petrolifero è destinato a crescere almeno 
una volta all'anno sotto la spinta dei prezzi indicizzati 
ove non si attui subito una politica energetica che si 
ponga come obiettivo finale la rid112ione della dipen
denza energetica dalle fonti petrolifere. 

In assenza del governo, governano, invece, se-
gretari dei quattro partiti della maggioranza che stan
no occupandosi perfino di base monetaria, di massi
mali creditizi, di saggio di sconto. E' questo un fatto 
che non ha precedenti in tutto il dopoguerra e che fo
tografa sia lo stato di degenerazione e di perdita di au
tonomia raggiunto dalle istituzioni sia le responsabili
tà dei partiti di governo nei confronti di tale degene
razione sia infine le conseguenze pagate dal Paese per 
siffatto vuoto di governo. E' questa, dunque, la gover
nabilità che il PSI ha indicato come necessaria per im
pedire che il Paese crollasse? E' questo il rigoroso ed 
autonomo funzionamento delle istituzioni di cui il Pae
se abbisogna? 

Non meraviglia, allora, che all'interno del governo, 
da un lato, il ministro del Bilancio senta intaccato il 
proprio ruolo e veda il proprio lavoro svuotato da atti 
economici e politici che vanno in direzione opposta di 
quella che richiederebbe l'applicazione di un program
ma triennale; dall'altro, il Ministero del Tesoro si spin
ga ad enfatizzare la stretta creditizia al di là delle stes
se quantità monetarie come se avesse voluto esplici
tare che quando si governa con la politica del giorno 
per giorno è il Ministro del Tesoro che diviene il vero 
« primus inter pares » • 
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Divisioni laceranti sul 

" caso D'Urso »; liti - e insulti -
sui " santuari ,, esteri del 

terrorismo; rissa sulla stretta 
creditizia : è un governo, questo? 

I quattro partiti che compongono 

l 'attuale maggioranza dovrebbero 

essere alleati; in realtà, non 
si risparmiano agguati e 

colpi bassi. 

Le recenti decisioni di stretta 

creditizia confermano che, in 
assenza di un preciso indirizzo 

politico e programmatico, alla 

collegialità del governo si 
sostituiscono le " spallate ,, dei 

singoli ministri. In questo modo 

lo scontro e il caos all'interno 

della compagine governativa 

diventano la regola. A tenere 

assieme il quadripartito restano 
soltanto il timore di far 

partecipare la parte più attiva 

del popolo italiano al governo 

della Repubblica e un servilismo 

d'altri tempi verso Washington. 

I risultati sono sotto gli occhi 

di tutti: mentre la crisi del Paese 

si aggrava, il Governo diventa 

ogni giorno più latitante e perciò 

più pericoloso. L'urgenza di 

mettere il quadripartito alle strette 

deve, a questo punto, sollecitare 

anche i sindacati a 

" reistituzionalizzarsi ». Per 
evitare colpi di mano e fatti 

compiuti le Confederazioni devono 

saper fare questo salto di qualità: 

è necessaria una consultazione 
permanente sui temi centrali 

della politica economica, in 
organi non dotati di poteri 

legislativi diretti ma capaci di 

« istruire ,, e rendere più 

trasparente tutto il J?Otere 
decisionale. 

L'As1rolab10 Quindicinale • n 3 • 15 febbraio 1981 

Nella foto· Spadotin1, 
Longo, Craxi, Forlani 

• 

I partiti della maggioranza 

DIVISI SU TUTTO 
di Ercole Bonacina 

e Le tribolazioni sono il pane quo-
tidiano di questo governo: in po

co tempo ne ha collezionate tali e tan
te che a tenerne il conto o a farne una 
graduatoria. è molto difficile. Prima è 
stato il rapimento D'Urso: repubblica
ni, socialdemocratici e una parte del
la DC si sono schierati per la linea del
la fermezza, l'altra parte della DC per 
una linea a mezza strada tra fermezza 
e trattativa, il PSI per la trattativa fi
no al cedimento. Questa diversità di 
linee non ha diviso soltanto i partiti 
della maggioranza, come tali, ma an· 
che i rispettivi ministri, che hanno 
espresso un arcobaleno di posizioni, 
alcune chiare altre equivoche come 
quella, tipica, del ministro della Giu
stizia Sarti. Poi c'è stata l'intervista 
di Pertini sul terrorismo. Anche in 
questa occasione, lo scontro si è verifi
cato sia tra i partiti della maggioranza 
che tra i rispettivi ministri. Però si so
no cambiati gli schieramenti. Il PSI 
ha cavalcato la ti~re antisovietica per 
evidenti fini di politica interna, ma non 
è rimasto solo, essendo stato affianca-

to dal PSDI che, dinanzi alla protesta 
ufficiale di Mosca, ha ritenuto di fare 
il primo della classe assumendo toni 
truculenti. Il PSI però non è stato da 
meno ed anche il PRI ha tenuto bor
done. La DC, che un po' di maggiore 
esperienza di governo ce l'ha, in com
plesso si è barcamenata col massimo 
di tatto compatibile con compagni di 
cordata rissosi come iJ PSI e il P<;Dl, 
i quali non hanno esitato a strumenta
lizzare senza alcun ritegno le dichia· 
razioni di Pertini e a complicare mag
giormente i rapporti con l'Unione So
vietica per i soliti fini di polemica in. 
terna col PCI. 

In appendice al « caso Pertini » ma 
facendo specie a sé, si sono avuti i 
due episodi del contrasto fra il mini
stro dell'Interno Rognoni e il mini
stro della Difesa Lagorio, e del violen
to attacco socialdemocratico sferrato a 
Rognoni. Il contrasto fra i due mini
stri è stato frontale, perché uno ha 
detto bianco e l'altro nero su una que
stione delicata come la sede dei santua
ri terroristi; in quanto all'attacco di -9 



Longo al ministro dell'Interno, si può 
solo rilevare che ha assunto toni di 
autentica volgarità (Longo ha defini
to « intrigante » Rognoni). 

L'ultimo caso, almeno fino al mo
mento in cui scriviamo, è stato il con
flitto esploso fra i ministri del Bilan
cio La Malfa e del Tesoro Andreatta. 
Che fra i due non corresse buon san
gue, era noto da tempo. Un clamoro
so contrasto c'era già stato quando, 
esponendo alla Camera ai primi di gen
naio la situazione economica del pae
se, i due ministri avevano enunciato 
programmi nettamente antitetici: La 
Malfa propugnava il controllo della do
manda per consumi e il sostegno de
gli investimenti assumendo l'obiettivo 
di uno sviluppo intorno al 2,5 per cen
to; Andreatta invece sosteneva la com
pressione sia dei consumi che degli in
vestimenti a costo di uno sviluppo ze
ro o prossimo a zero, con impliciti ef
fetti negativi sull'occupazione. Ma il 
31 gennaio, quando Andreatta ha deci
so la feroce stretta creditizia, è stata 
la lite. Non si è trattato soltanto del
l'imperiosa sostituzione di una linea 
(quella di Andreatta) a un'altra (quel
la di La Malfa). Ci sono stati anche 
sgarbi personali. La Malfa si è lamen
tato col presidente del Consiglio di 
non essere stato neppure informato dal 
suo collega del Tesoro delle gravi mi
sure che si stavano per prendere; Craxi 
ha giudicato inaccettabile la mancan
za di una preventiva consultazione dei 
partiti della maggioranza. 

Questi che abbiamo citato sono so
lo i casi più clamorosi, quelli più chia
ramente percepiti anche da chi segue 
con minore attenzione le vicende in
terne del Palazzo. Ma ce ne sono sta
ti altri, forse meno clamorosi ma non 
meno significativi dal punto di vista 
politico. La Malfa ha pubblicato il pia
no triennale e ha bollato di pasticcio
neria i piani pluriennali presentati per 
le partecipazioni, per il Mezzogiorno, 
per le esportazioni ccc. dai ministri 
competenti. De Michelis ha avanzato 
richieste astronomiche per le sue im
prese pubbliche e i ministri finan
ziari lo hanno snobbato pubblicamen
te invitandolo a rivolgersi altrove. An-
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dreatta ha completato le nomine banca
rie e i socialdemocratici lo hanno at
taccato accusandolo di non fare suffi
ciente sottogoverno. 

Uno spettacolo così non s'era an
cora mai visto. Questo non è un go
verno ma piuttosto un mercatino rio
nale, tra i cui posteggiatori è un con
tinuo questionare. La Malfa fa un pia
no triennale e deve scrivere due volte 
al presidente del consiglio annuncian
do pubblicamente le sue sollecitazioni, 
per farsi prendere sul serio. Manca or
ganizza un convegno per il rilancio del
le esportazioni e per prospettare l'esi
genza di un ministro del commercio 
estero serio e attrezzato, e il mini
stro degli Esteri Colombo corre alla 
tribuna per invitare Manca a starse
ne buono, la materia essendo di sua 
competenza. Si arriva cosi alla tragi
commedia della Montedison, dove si 
vede il miserando spettacolo dell'azio
nista di maggioranza relativa, cioè lo 
Stato, sedersi alla trattativa per la re
voca degli 8 mila licenziamenti, con 
ben quattro ministri e un sottosegre
tario e ricevere pesci in faccia dal pre
sidente Schimberni, quando bastereb
be che usasse dei suoi poteri di azio
nista per orientare dall'interno la stra
tegia del gruppo, sostituire alla linea 
punitiva e sterile dei licenziamenti una 
politica coordinata con le scelte del pia
no per la chimica (un piano però che 
non esiste) ed esigere, all'occorrenza, 
la sostituzione di un management po
co responsabile. 

Che cos'è che tiene insieme questa 
armata Brancaleone? Il segretario so
cialdemocratico Longo, nei giorni tesi 
del « caso Pertini », ha dichiarato che 
« nonostante tutto, ciò che ci unisce 
è più forte di ciò che ci divide ». Ma, 
appunto, cos'è che li unisce? Non è 
la politica interna, non è la politica 
economica, non è, Dio ne guardi, la 
« questione morale » se non per salva
re i Gioia. Potrebbe essere la politica 
estera, dopo la riscoperta da parte di 
Forlani dell'atlantismo anni '50 a cui 
hanno subito plaudito i partiti della 
maggioranza compresi i socialisti, ma 
anche qui è nato uno screzio dopo il 
goffo tentativo socialista di contendere 

la rappresentanza di Reagan alla DC, 
andata subito alla riscossa col viaggio 
di Piccoli a Washington. 

Il vero e solo collante di questa 
maggioranza ha in qualche modo a che 
fare con l'atteggiamento dei quattro 
partiti nei confronti del PCI. Ma an
che qui bisogna distinguere. Ci sono 
due elementi che concorrono a deter
minare tale atteggiamento: l'anticomu
nismo « tout court » e il problema del
l'ingresso comunista nel governo. For
se solo la segreteria socialista è in pa
ri tempo e nella stessa misura antico
munista e contraria all'alternativa de
mocratica. Lo è già di meno la social
democrazia, che perlomeno si è dimo
strata sensibile a un diverso rapporto 
fra maggioranza e PCI. Lo è ancor 
meno la DC, a prescindere dall'area 
Zac, avendo dismesso i toni dell'anti
comunismo becero, avendo stabilito 
importanti punti di contatto con il PCI 
nell'atteggiamento verso il terrorismo 
e avendo avviato un discorso più ar· 
ticolato per le giunte locali nello stes
so momento in cui il PSI sta estraendo 
dalle ceneri le giunte di centro.sini
stra o mostra di volerlo fare. In quan
to ai repubblicani, di certo Spadolini 
non è Ugo La Malfa e nemmeno il 
suo nipotino: ma restano la forza po
litica visibilmente più consapevole che 
cosl non può continuare. 

Se dunque questo è il collante che 
la tiene insieme, la maggioranza non 
è destinata ad andare lontano: questo 
è poco ma sicuro. Ci sono tuttavia due 
pericoli. Il primo è che, con le unghie 
e coi denti, i quattro partiti facciano 
di tutto pur di non fare i conti con 
la necessità di voltare pagina: i con
torcimenti con i quali Forlani ha evi
tato gli scogli dei recenti dibattiti par
lamentari e si è sottratto alle risse in
terne, ne sono una prova. Il secondo 
pericolo è che, fra contorsioni e pe· 
cette, la situazione si deteriori tanto 
da rendere irrecuperabili non solo la 
politica e l'economia ma anche le isti· 
tuzioni. Queste sono semplici constata
zioni, ma parecchio allarmanti, per chi 
tiene a cuore le sorti della repubblica. 

E. B. 
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I redditi da lavoro 
nel microscopio 
di Andreatta 
di M immo Carrieri 

A Le misure economiche adottate re
W centcmente dal Ministro Andreat
ta hanno sollevato insieme a numero
se perplessità di merito diversi inter
rogativi di natura istituzionale, ripro
ponendo tutti i problemi di un diver
so rapporto tra sindacato e organismi 
pubblici. Le decisioni monetarie. pri
ma di essere nella sostanza ratificate 
dall'intera compagine gO\·ernativa, so
no state assunte dal solo ministro del 
Tesoro. L'esigenza di collegialità su cui 
dovrebbe fondarsi un governo costrui
to intorno ad un nucleo programmati
co preciso è stata ancora una volta di
sattesa, né poteva essere altrimenti, vi
sta la mancanza - divenuta ormai 
abituale, ma forse accentuatasi - di 
autonomia progettuale dcl Gabinetto. 
Le decisioni sono il frutto di trattati
ve parcellizzate con i vari gruppi di in
teresse e quindi quasi mai riconducibi-
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li ad una logica unitaria. Oppure ap
paiono il precipitato di supercompeten
ze tecniche che si impongono come sta
to di necessità: chi meglio del Mini
stro del Tesoro - e solo lui - può 
decidere che cosa convenga alla valuta 
nazionale? La funzione di sintesi del 
governo e dcl suo Presidente è cosl 
continuamente negata, con la conse
guenza di un processo decisionale di
storto e assai laborioso, che comporta 
continui riaggiustamenti, mediazioni 
che sviliscono la figura del capo del 
ministero, e sono soprattutto lontane 
da ogni indizio di disegno coerente e 
preciso. 

Altro risvolto istituzionalmente ri
levante è quello dell'esclusione preven
tiva di alcuni interessi (quelli del mon
do del lavoro organizzato) dalle modali
tà e dai contenuti di queste decisioni, 
soprattutto quando - come in questo 

Andreatta 
e Peggio 

caso - esse si presentano sotto vesti 
« decisioniste ». 

Al di là del giudizio sugli effetti del
la manovra monetaria nel riaggiusta
mento con le altre monete (che non 
sembrano comunque scontati) i provve
dimenti selezionano nettamente, nella 
loro apparente neutralità e oggettività 
valida per tutti tra i diversi interessi 
sociali. La manovra deflattiva difende 
i percettori di reddito fisso, dotati di 
lavoro stabile (che sono prevalente
mente dipendenti pubblici), rendendo 
nel contempo più precaria una quota 
parte di lavoro produttivo. Non essen
do le misure accompagnate da contro
partite fiscali ed interventi struttnr::ili 
esse determinano nt-ll'ambito della 
composizione sociale del paese una re
distribuzione a favore dei reciditi medi 
piuttosto che alti, alcune difficoltà in 
generale per i ceti direttamente pro
duttivi, un distanziamento sociale cre
scente tra ceto medio e lavoro operaio. 
Si verifica una restrizione della quota 
dci redditi da lavoro sul totale nazio
nale. che fa intravedere - inc;ieme a 
vantaggi di recente conc;eguiti dal sin
dacalismo dei ceti medi - l'abbozzo 
di una stratificazione sociale più rigi-. 
da che nell'ultimo decennio. 

Per il movimento sindacale si pone 
dunque, in termini non più difensivi, 
la questione di una elaborazione str<t
tegica per affrontare il ripetcrc;i dMli 
ondeggiamenti verso il basso del ciclo 
economico. 

A partire dal primo manifestarsi del
la crisi petrolifera nel 1973, il sinda
cato nei paesi industrializzati si è tto
vato a dover fare i conti con ~li « effet
ti » di manovre governative di politica 
economica. Ne è conseguita una rincor
sa continua a decisioni che mutavano 
sensibilmente la destinazione delle ri
sorse, e sulle quali il sindacato arriva
va solo dopo che venivano prese, se, 
come nel nostro paese, rifiutava istitu
ti di cogestione dell'economia (con il 
rischio di una cogestione della crisi). 
Di qui quella che i sociologi hanno 
chiamato la spinta alla reistituzionaliz
zazione del movimento sindacale, che 
potremmo indicare come il superamen--11 



to della fase in cui la conflittualità ope
raia determinava pressoché automatica
mente un vantaggio nella struttura dei 
redditi e dei consumi. 

Le politiche redistributive si rive
lavano chiaramente insufficienti, e si 
faceva sempre più pressante l'esigenza 
di partecipazione sindacale ad alcuni 
stmmenti di indirizzo delle scelte eco
nomiche. Il sindacato richiedeva con 
più forza a questo punto la definizio
ne di un quadro di certezze sugli aspet
ti qualitativi e sulle dinamiche quanti
tative dello sviluppo, nasceva cioè I' 
esigenza sindacale di una politica di 
programmazione, una domanda di pro
grammazione come bisogno autonomo 
e non subito da parte dei lavoratori. 

Su questo terreno non si sono fatti 
molti passi in avanti, non solo per ina
dempienze governative ma anche per 
limiti culturali del sindacato. 

E' giusto - come i dirigenti sinda
cali stanno facendo - sottolineare che 
in questo modo si allarga la for~ice 
tra gestione dt>lla congiuntura e rifor
me di struttura, e interrogarsi sul pos
~ibile rapporto tra nrovvedimenti pre
si e gli impegni indicati nel pi.mo La 
Malfa per il risanamento dell'econo
mia. 

Ma come intervenire sulle deci~ioni 
economiche evitando una delega all'ese
cutivo e controllando l'attuazione delle 
principali scelte? 

Sono possibili diverse ipotesi, ma 
una volta scartata la partecipazione ad 
organismi di concertazione tripartita 
o neocorporativi, occorre orientar~i ver
so una consultazione permanente e isti
tuzionalizzata in organi non dotati di 
poteri legislativi diretti, ma capaci di 
« istruire » e rendere più trasparente 
il processo decisionale. 

Il problema appare ormai maturo, 
al di là delle forme che questa parte
cipazione può assumere (si è parhto 
ad esempio di una riforma del CNEL) 
e va affrontato con nettezza per evita· 
re che il sindacato si trovi impigliato 
con caratteri di subalternità in mecca
nismi di gestione a hreve, sganciati da 
qualunque intento riformatore. 

M. C. 
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Le cause del disordine 
economico internazionale 

Si fa presto 
a dire petrolio 

Grossolanamente 
esagerato, da molti 

commentatori economici, 
il diretto impatto 

inflazionistico che 
gli aumenti petroliferi 

hanno avuto 
nei paesi 

importatori. 

di Antonio Dore 

A TI riciclaggio delle eccedenze di 
• petroldollari ha rappresentato e 
ço~cituisce un problema serio per la 
cornunirà internazionale: paesi indu
;;trializzati e paesi in via di sviluppo 
non produttori di petrolio (il cosiddet
to « quarto mondo » ). Tuttavia, il ca
ro-petrolio e le eccedenze valutarie che 
ne sono conseguite, non sono le cause 
prime del disordine economico interna
zionale ma un suo corollario, con ag
gravate ripercussioni, palesi ed allar
mami. 

I motivi di fondo del malessere eco. 
nemico mondiale sono altri. Sintetica
mente: 

a) superproduzzone di alcuni henz 
chiave (motivo di crisi ricorrenti nel 
capitalismo m:1turo); 

b) assurda divisione internazionale 
del lavoro (che tende a perpetuare lo 
sfrurtamento colonialisra dei paesi più 
poveri); 

L'Astrolabio Quindlclnale - n. 3 15 febbraio 1981 



Una trivella Agip 
nel mare del Nord 

c) limite fisico allo sfruttamento di
struttivo delle risorse naturali e del
l'ambiente (incompatibile con un tas
so crescente di sviluppo della produzio
ne corrente); 

d) crescenti disavanzi delle pubbli
che finanze per inefficienza ammini
strativa e spese improduttive (fonte 
primaria della spirale inflazionistica); 

e) assurde politiche mo'tetarie, cre
ditizie e tariffarie (le quali, incremen
tando l'inflazione e falsando i termini 
per un corretto funzionamento del mer
cato, alimentano flussi monetari a fa. 
vore di attività parassitarie o di mera 
intermediazione). 

Quali sono le colpe del petrolio? 
Prima dell'autunno 1973 il prezzo del 
grezzo era di circa $ 3 al barile ed in 
nessun paese il consumo petrolifero 
aveva un'incidenza superiore all'l % 
del Prodotto Nazionale Lordo. Ciò si
gnifica che la quadrupHcazione del co
sto del grezzo alla fine del 197 3 avreb
be di per sé comportato un aumento 
del livello dei prezzi, nel corso del 
1974, entro il limite massimo del 6% 
(1 ). 

Nel successivo periodo 1975-1978 il 
costo del petrolio rimase pressoché sta
bile e quindi, da quella fonte, non pro
venne alcuna aggiuntiva pressione infla
zionistica. Dopo gli ulteriori sensibili 
àumenti di prezzo del 1979, il consumo 
del petrolio ha rappresentato in alcu
ni paesi, come l'Italia, fino al 5% del 
P.N.L. L'aumento medio del 10%, 
decretato dai ministri dei paesi esporta
tori di petrolio riuniti a Bali lo scor
so dicembre, dovrebbe pertanto com
portare un incremento massimo dell'in
dice dei prezzi al consumo tra lo 
0,50% e lo 0,60%, tenuto anche con
to della rivalutazione del dollaro. 

Può essere suggestivo confrontare il 
prezzo del grezzo all'inizio del 197 3 
con quello attuale, che si aggira sui 
$ 35 al barile. Tuttavia, l'alibi dell'in
flazione imoortata tramite il petrolio 
non regge. Tanto meno spiega l'eleva. 
to tasso d'inflazione negli Stati Uniti 
(ove il costo del petrolio imporrnto ha 
una modesta incidenza sul P.N.L.) o 
come mai nel 1980 i prezzi italiani al 
consumo hanno subito un incremento 
superiore al 21 % , mentre quelli del
la Germania occidentale e del Giap-
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pone sono aumentati rispettivamente 
del 5Y2% e dell'81;2%. Con l'aggra
vante che il tasso di disoccupazione in 
Italia è stato quasi il doppio di quel
lo tedesco ed il quadruplo di quello 
giapponese. 

Altro discorso è lo squilibrio che l' 
aumento del prezzo del petrolio deter
mina nelle bilance dei pagamenti dei 
paesi netti importatori di greggio, stan
te la rigidità della domanda di tale 
fonte energetica nel breve-medio perio
do. Contropartita dei deficit causati 
dall'importazione di petrolio a più al
to costo sono i surplus valntari dei pae
si esportatori, specie quelli - come il 
Kuwait o l'Arabia Saudita - che in 
minima parte riescono a spendere l'ec
cedenza di valuta accumulata all 'inter
no dei propri territori e non hanno in
genti spese militari. Tali eccedenze, 
nel 1974, erano complessivamente di 
circa S 61 miliardi e vennero riassor
bite solo al termine del 1978. Nei due 
anni successivi si è andato accumu
lando un nuovo surolus di dimensioni 
ancora maggiori, che veniva stimato 
alla fine del 1980 intorno a $ 115 mi
liardi. 

Caratteristica è la lentezza con cui 
tali disponibiHtà valutarie vengono spe
se, o vengono investite stabilmente -
per lo più sotto forma di partecipazio
ni azionarie in primarie società del 
mondo occidentale. Nel frattempo, un 
considerevole volume di liquidità va
lutaria si sposta rapidamente da un 
paese all'altro, portando alimento ai 
consueti movimenti speculativi di da
naro caldo. 

Sull'altro versante, quello dei nae
si che accumulano corrispondenti disa
vanzi nei propri conti con l'estero, 1?li 
oneri ed i sacrifici richiesti, per riequi
librare le rispettive bilance dei paga
menti, non sono equamente distribui
ti. I paesi del quarto mondo, sui cml'l
li j?rava per due terzi il peso dello 
squilibrio valutario di origine petroli
fera, sono costretti a far se1ware il 
passo ai loro programmi di svilupno a 
causa della già pesante posizione debi
toria verso l'estero, che a fine 1980 
aveva raggiunto l'allarmante cifra com
plessiva di 350 miliardi di dollari (1 ). 

Per i paesi industrializzati, sui quali 
grava l'altro terzo dello squilibrio va-

lutario di origine petrolifera, vi è mag
giore possibilità di diluire nel tempo, 
attraverso prestiti esteri, il raddrizza
mento delle proprie bilance commercia
li e di evitare cosl drastiche misure di 
contenimento delle importazioni e dei 
consumi interni. Una situazione a par
te è quella degli Stati Uniti, ove il pe
so del commercio estero è relativamen
te modesto, mentre i movimenti di ca
pitale hanno sempre giuocato un ruolo 
determinante sulla bilancia dei paga
menti e sulla salute del dollaro. 

Per questo la politica monetaria 
USA ha puntato sugli alti tassi d'inte
resse, non per raffreddare un'economia 
che surriscaldata non era, ma per at
trarre danaro caldo in cerca di collo
camento. La speculazione ha fatto se
guito. oortando il cambio riel dollaro 
a livelli superiori al suo effettivo no
tere d'acquisto sul mercato interno. Ta
le politica, se ha momentaneamente 
esaltato il prestigio della moneta ame
ricana, ha tuttavia aggravato il disor
dine economico internazionale sotto va
ri aspetti: gli alti tassi d'interesse st<1-
t11nitenc;i hanno accentuato gli squili
bri valutari mondiali in mi.,ura molto 
maggiore di quanto vi abbia contri
buito l'aumentato costo del grePP.Ìo de
cret;:ito a B~li lo scorc;o dicembre; il 
parallelo elevamento dei tas<;i sui de
positi e sui finanzi;:imenti agganciati al 
mercato dell'euroclollflro ha colnito an
cora una volta Più duramente i naec;i 
del quarto mondo: a ciò si è aggiunta 
la rivalntazione del dollaro nei con
fronti delle monete euronee e soorat
tutto del marco: un risult~to sconr.er
tante se ~i considera che il t1c;so d'in
flazione USA è stato nel 19~0 niù che 
doppio rispetto a quello della Germa
nia occidentale. 

Quando la maggiore potenza econo
mica è incurante degli effetti destaH
lizzanti provocati nel resto del monrlo 
dalla propria politica monetaria, è dif
ficile pretendere maggiore senso di re
sponsabilità internazionale da parte di 
paesi apoena emersi da un passato di 
subalternità e di sfruttamento. 

• 
(1) Rinaldo Ossola - «Lineamenti di coo

perazione per un nuovo ordine economico 
internazionale». ln Rassegna economica n. 3, 
maggio-giugno 1980. 

13 



Governabilità 
e referendum 
di Luigi Ande rlini 

A A giustificare e almeno ad atte
W nuare il disagio grave che un po' 
tutti avvertiamo di fronte alla ineffi
cienza, alla pochezza del governo For
lani, qualcuno ha pubblicamente invo
cato la scalogna. In un Paese come il 
nostro in cui, è vero, anche filosofi 
come Benedetto Croce o illustri car
dinali di Santa Romana Chiesa hanno 
ostentatamente fatto ricorso in molti 
casi allo scongiuro, l'essere arrivati ad 
invocare la scalogna per attenuare le 
responsabilità del governo, a me pare 
uno dei tanti segni dei tempi. « Tem
pi bui » direbbe Brecht, in cui il son
no della ragione, a ben diverso livel
lo da quello della pura superstizione 
crociana o cardinalizia, genera analisi 
inaccettabili e terapie conseguentemen
te condannate in partenza all'insuc
cesso. 

Ben altre, di quelle derivanti da una 
congiuntura sfavorevole degli astri, so
no le ragioni della difficoltà e della po
chezza del governo. 

Sta anzitutto il fatto che questo è 
il terzo governo che trova alla sua sini
stra una opposizione degna di questo no
me. Come fu difficile al Cossiga secondo 
restare in carica oltre i cinque mesi, co
sl sarà difficile per ogni governo che non 
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voglia fare seriamente i conti con l'op
posizione avere davanti a sé una pro
spettiva di lavoro serio e duraturo. 
Non a caso fu offerta quattro anni fa 
alla Democrazia Cristiana la possibi
lità di una diversa articolazione del po
tere. Quella offerta partiva tra l'altro 
dalla consapevolezza che, senza il PCI, 
sarebbe stato difficile per chiunque go
vernare in Italia. Come quella offerta 
sia stata intesa e « gestita » non è qui 
il caso di ridiscutere. Sta di fatto che 
oggi il paese paga le conseguenze di 
chi quell'offerta generosa (talvolta fin 
troppo) rese vana e inoperante. 

Gli esempi sono sotto i nostri occhi. 
Ognuno dei gravi fatti che hanno scos
so e ridotto a ben modeste proporzio
ni il prestigio del governo in carica, 
avrebbe avuto altre dimensioni e avreb
be assunto diverso significato se fos
simo ancora nel clima dell'unità nazio
nale o se, sulle questioni decisive che 
sono venute affiorando, si fosse ten
tato un rapporto di collaborazione con 
l'opposizione. 

Lo scandalo dei petroli sarebbe po
tuto diventare un ottimo motivo per 
una seria e irreversibile moralizzazione 
della vita pubblica; il terremoto del
l'Irpinia un'occasione per dimostrare 

La Malta 
e Forlani 

quello che le regioni rosse e quelle più 
efficienti del nord-est, raccordate con 
le strutture statali, erano (e sono) in 
grado di fare di fronte ad una terribile 
calamità naturale; il caso Pecorelli po
teva diventare una sollecitazione a met
tere seriamente le mani nel sottobosco 
del potere occulto e incontrollato at
torno al quale ruotano ancora ingra
naggi vitali della vita politica; perfino 
il caso D'Urso poteva diventare il luo
go di un'azione politica assai seria in 
cui mettere alla prova le articolate ca
pacità di reazione di uno Stato auto
revole di fronte ad un'azione spregiu
dicata ma probabilmente al limite del
le capacità di intervento del cosiddet
to «partito armato». La stessa storia 
dei « santuari » stranieri, cos) inopina
tamente sollevata dal capo dello Sta
to, sarebbe potuta diventare un'occa
sione per riconfermare nella chiarezza 
le posizioni di fondo della nostra po
litica estera quale fu elaborata tra il 
'76 e il '78. 

Il governo Forlani ha attraversato 
questi avvenimenti come muovendosi 
lungo una scala di degradazioni, di ma
le in peggio. Il presidente del consi
glio ne è uscito ridimensionato. Ha fi
nito con l'assumere il ruolo di mode
sto mediatore (talvolta solo filologico) 
di spinte extragovernative che non riu
sciva a controllare; invece di dare di
sposizioni ai ministri responsabili del 
suo Gabinetto si è trovato spesso a do
ver faticosamente individuare il punto 
di un accordo solo formale per assicu
rare la sopravvivenza del governo. E' 
sembrato in più di una occasione che 
le sorti del paese potessero dipendere 
non tanto dai pur legittimi contrasti 
tra i ministri, ma dagli umori di cer
ti personaggi (dico: Pietro Longo) cui 
solo un irripetibile caso, nato - biso
gna dirlo - dalla cecità di certi nostri 
.gruppi dirigenti, ha affidato e conti
nua ad affidare un ruolo importante 
nella vicenda politica italiana. 

La nostra stampa è arrivata al pun
to di dare il massimo rilievo alle tele
fonate che i segretari dei quattro par
titi della maggioranza si scambiano tra 
loro nel corso della giornata. Mai il li
vello della partitocrazia governativa 
era arrivata al punto di identificare se 
stessa con lo Stato. 
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E adesso siamo al punto che la pur 
dimidiata raffica referendaria si inse
risce in questa situazione magmatica 
e provoca altre lacerazioni ed altri scon
tri. Ben lungi da quella che era l'origi
naria concezione dei costituenti (il re
ferendum come un correttivo democra
tico alle possibili degenerazioni parla
mentaristiche del sistema ) siamo al 
punto che il terrorismo avanza l'ipo
tesi del referendum come strumento 
di collegamento fra il « partito arma

to » e il suo retroterra. 
Anche qui mi sia concessa una ri

flessione: non avremmo certamente 
avuto paura dei referendum e in molti 
casi gli stessi partiti avrebbero potuto 
lasciare liberi i loro elettori di votare 
secondo coscienza, se alla guida del 
Paese avessimo avuto un governo che 
fosse nella pienezza dei suoi poteri, 
capace di recepire in una ordinata strut
tura legislativa il responso popolare. 

* * ~ 

Avverto a questo punto la domanda 
non indiscreta di qualche lettore: l'op
posizione non ha nessuna responsabi
lità in quanto accade? 

La mia risposta è che di responsabi
lità ne abbiamo anche noi. 

Ci fu nella politica di unità naziona
le un oltranzismo nell'accordo con la 
DC che i socialisti poterono interpre
tare come rivolto contro di loro. Ci 
può essere oggi, da parte di una op
posizione che non può che essere fer
ma e intransigente, polo di aggregazio
ne di una nuova maggioranza, un er
rore di massimalismo che può condur
re all'isolamento rispetto a quel tanto 
(che non è molto ma che pure esiste) 
di positivo che affiora nella vicenda 
interna dei partiti della sinistra, ivi 
compresa la sinistra DC. 

Chi si propone come alternativa de
ve sapere fare i conti con queste real
tà in maniera assai articolata, tenen
do conto di quello che ciascuna di es
se rappresenta nella nostra storia, nel
la vicenda politica, nella realtà quoti
diana. Deve soprattutto essere porta
tore di una costante iniziativa capace 
di trovare ogni volta la sintesi adegua
ta, capace di far fare - giorno dopo 
giorno - un passo avanti alla situa
zione. 

• 
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Avolio 
Bassa nini 
De Martino 

Craxi inciampa 
nel Congresso 
Il segretario del .PSI rin~ia .il Comitato Centrale per salvare il congresso a tesi. 

Le impr?vvid? d1chlaraz10~1 di Claudio M_artelll di ritorno da Washington. Malessere 

nel crax1anl, imbarazzo nei lombardlanl, rilancio della vecchia anima social'sta 

del partito attorno ad Achilli e De Martino. Reagan e la e scelta di civilta 
1 

I rapporti fra PCI e PSI visti da comunisti e socialisti. a. 

di Italo Avellino 

e !l congresso del PSI slitta. Qual. 
cuno sostiene che andrà addirittu

ra all'autunno. La marcia trionfale di 
Bettino Craxi si è interrotta? Certo 
è che, per la prima volta dopo quattro 
anni, ha inciampato e di brutto. E per 
riprendersi fa slittare il congresso, o 
più esattamente il Comitato Centrale 
che doveva indire il congre,so e stabi
lirne le modalità. Ci saranno pure que
stioni tecniche, ma è lo stesso segreta
rio del PSI a confessare che ha biso
gno di più tempo per stendere le te
si congressuali ... attorno alle quali lo 
staff craxiano lavora da quasi sei mesi 1 

Come ha anticipato Astrolabio nel 
numero scorso, il nodo del prossimo 
congresso socialista è nel tipo di con
gresso: a tesi o a mozioni? Se il Comi
tato Centrale di indizione si fosse te
nuto - come stabilito - il 10 febbra
io è certo che ne sarebbe uscito un 
congresso a mozioni, e non quello a 

tesi auspicato da Craxi, per il clima 

all'interno del PSI dopo gli « infortu

ni » della segreteria nelle ultime set

timane. In quel clima provocato dal

le improvvise dichiarazioni di Claudio 

Martelli (per conto di Craxi) nemme

no i lombardiani - anch'essi favore

voli a un congresso a tesi - avrebbe

ro potuto aderire all'immagine di un 

PSI « partito amerikano italiano ». Nel-

le stesse file craxiane gli eccessi filo
americani della segreteria hanno susci
tato molte riserve e malumori conte
nuti per carità di corrente. Un episo
dio fra tutti: al debutto nell'Aula di 
Montecitorio di Martelli che sui pre
sunti santuari orientali del terrorismo 
pronunciava il suo primo impegnativo 
discorso politico, non assisteva la par
te più qualificante della leadership 
craxiana. 

Al malessere fra i craxiani, al pa
lese imbarazzo fra i lombardiani che si 
rendevano conto della inagibilità di un 
congresso a tesi che li coinvolgesse su 
quella linea, si aggiungeva l'inatteso 
successo dell'iniziativa per una Costi
tuente Soc1al1sta promossa da Achilli
De Martino-Querci, gruppo favorevole 
al congresso a mozioni per la incom
patibilità fra la loro concezione del 
partito e quella di Bettino Craxi. La 
corsa a Reagan della segreteria, legitti
mava la posizione critica di De Mar
tino, Achilli e Querci e toglieva ogni 
possibile giustificazione al tentativo 
unitario dei lombardiani. In questa si
tuazione Craxi decideva un ripiegamen
to tattico: alla Camera Martelli non 
polemizzava con il PCI, e veniva con
vocata in fretta la direzione per fare 

slittare il Comitato Centrale che tecni
camente provocava uno spostamento 
del Congresso. Nella speranza che il -15 



Craxi inciampa 
nel Congresso 

lasso di tempo guadagnato ridia agibi
lità al congresso a tesi. Magari cor
reggendo le tesi, già pronte, accoglien
do alcune modificazioni indispensabili 
pretese a Riccardo Lombardi, e attor
no alle quali stanno ora lavorando Mar
telli e Cicchitto. 

Due gli argomenti che tuttora divi
dono i craxiani dai lombardiani e che 
rendono, finora, incerta l'ipotesi del 
congresso a tesi nonostante la disponi
bilità manifestata nell'ultima direzione 
e dagli uni e dagli altri, avendo il 
gruppo Achilli-De Martino-Querci ri
badito la propria decisione di presenta
re comunque una mozione autonoma 
omogenea. II primo punto da supe
rare è sulla natura del partito, che 
Riccardo Lombardi non vuole « presi
denziale». II secondo argomento, e 
scoglio da superare, è il rapporto col 
PCI. L'immagine di un PSI « partito 
amerikano » accentuava sia il conno
tato presidenzialista del PSI, sia la 
rottura col PCI. 

La questione dei rapporti PSI-PCI 
che molti nello staff di Craxi pensa
vano risolta, torna a pesare fra gli stes
si craxiani disponibili anche ad una po
lemica dura col PCI di Berlinguer, 
ma non inclini a riabilitare Giuseppe 
Saragat e la scissione di Palazzo Bar
berini. Anche il più anticomunista dei 
craxiani non è disposto a « saragattiz
zare » il PSI, come inconsapevolmente 
il «compagno da poco nel PSI» -
per riprendere un'espressione di De 
Martino - Claudio Martelli faceva 
con la sua nota intervista a Repubblica 
di ritorno da Washington. Perché an
che per il più anticomunista dei craxia
ni un conto è gridare « abbasso l' 
URSS» o inveire contro Berlinguer, e 
un conto è gridare «Viva l'America» 
quando questa « scelta di civiltà » -
come disse Saragat - coincide con l' 
America di Ronald Reagan su cui in
combe a parere del tanto citato Le 
Monde (ma non in questa occasione, e 
da nessuno Unità inclusa) il pericolo di 
« U"I fascismo dal volto umano». (Per 
chi volesse documentarsi, rimandiamo 
a Le Monde del 21-1-81). 

Nonostante gli esorcismi, e le illu
sioni di alcuni, anche il « nuovo» PSI 
di Bettino Craxi si qualifica nelle sue 
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stesse mutazioni genetiche, nel rappor
to con la sinistra. E poiché la sinistra 
in Italia si identifica in larghissima mi
sura col PCI, qualificante resta il suo 
rapporto dialettico con i comunisti. Chi 
scrive ha avuto l'opportunità di com
piere per l'Europeo una sorta di son
daggio fra socialisti e comunisti sui 
rapporti fra i due partiti della sinistra, 
e su quelle che Riccardo Lombardi ha 
chiamato le « mutazioni genetiche » 
del PSI. Sono emerse, di qua e di là, 
valutazioni che pur nella loro inevita
bile schematicità sollecitano la rifles
sione e spiegano molte cose. Per Eduar
do Sanguineti « le mutazioni nel PSI 
sono decisamente in corso e sono gra
vi perché quel partito è socialista per 
la sua politica di classe. Venendo me
no la sua politica di classe, viene me
no il Partito Socialista T taliano ». Se
condo Massimo Cacciati « le ragioni 
dell'attuale scasso nei rapporti tra PCI 
e PSI non sono riconducibili alla di
versa collocazione politica dei due par
titi, uno al governo e l'altro all'oppo
sizio<te. Né alle drammatiche vicende 
del dibattito sul terrorismo che sem
mai hanno fatto esplodere i guasti di 
un pauroso de/ icit analitico e cultu
rale ». La questione è a che giova una 
sinistra lacerata. Per Cacciari « una si
nistra divisa finirà col rendere l'insie
me della sinistra una variabile dipen
dente degli interessi moderati e con. 
servatori. E l'attuale direzione del PSI 
porta le responsabilità più gravi di U"I 

tale processo ». 
Singolarmente, la stessa obiezione 

viene sostanzialmente dal fronte op
posto seppur addossata al PCI. Per Lo. 
ris Fortuna <~ la svolta di 180 gradi del
la linea politica del PCI - dal com· 
promesso storico all'alternativa 
avrebbe potuto essere un elemento uti
le per la ripresa di un dialogo franco 
fra i due partiti, dialogo gelato dal · 
compromesso storico e dalle accuse 
herlingueriane di avventurismo al PSI 
quando osava parlare di alter<tativa. 
Però la svolta del PCI si è accompa
gnata, inopinatamente e contradditto
riamente, ad una tonnellata di insulti 
inediti per i socialisti. A questo pun
to non si capisce con chi Berlinguer 
voglia fare l'alternativa, e quindi tes-

suno o quasi tra i socialisti lo prende 
sul serio ». Vincenzo Balza mo spinge 
oltre, mettendo in dubbio la vera fi
nalità del PCI, come i comunisti dubi
tano della vera volontà rinnovatrice dj 
Craxi: «Un conto - dice Balzamo, 
uno dei portavoce accreditati del se
gretario socialista - è la critica, altro 
è la violenza verbale, la totale ma•zcan
za di rispetto per le posizioni altrui. 
Abbiamo l'impressione che questo di
vario fra parole e atteggiamenti, na
sconda in realtà nel PCI un disegno po
litico diverso da quello proclamato». 

Come superare questo clima di so
spetti reciproci fra i due movimenti 
della sinistra italiana che assieme rap
presentano poco meno della metà del-
1 'elettorato? L'insistenza di Riccardo 
Lombardi, « ossessiva » ammette, sul 
programma comune trova una corri
spondenza anche fra i comunisti. Dice 
Eugenio Peggio: « E' necessario ri
prendere iniziative comuni, eventual
mente cominciando dai centri studi del 
PCI e del PSI, per mettere a punto 
un giudizio comune sulle tendenze i'1 
atto e sui grandi problemi economici, 
sociali, politici, militari ». « Elevando 
la qualità della polemica fra PCI e 
PSI » aggiunge il socialista on. Mario 
Raffaelli. Perché i guasti, ammette l'on. 
Elvio Salvatore del PSI, «si stanno 
trasferendo anche dove i due partiti 
collaborano da tempo. Come dirigente 
del partito anche periferico, riscontro 
una crescente i•iso/ferenza della base 
socialista alle pretese egemoniche del 
PCI. Occorre soprattutto comporre i 
dissensi più vistosi che dividono i due 
partiti ». 

« Il problema della ricerca unitaria 
- conclude Antonello Trombadori 
con una nota ottimistica - rimane in
tatto, e poiché siamo arrivati nel pas
sato noi a chiamare i socialisti social
fascisti, e loro a chiamarci sanguinari 
stali11isti, avendo sempre in seguito ri
trovato un serio punto d'incontro al di 
là degli uomini e delle leadership, non 
vedo perché questa ricerca debba esse
re abbandonata, quando poi si sa che 
se abbandonata passerebbe sempre sul
la disunione - come cantavano le 
mondine - anche il tacco ferrato dei 
caporali ». 

I. A. 
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INTERVISTA A 
Nevol Querci 

a cura di Italo Avellino 

Costituente 
socialista 

.. L'ALTERNANZA 
È UN COMODO 

ALIBI 
PER LA DC .. 

Due minoranze del PSI - il 

gruppo di Michele Achilli fautore 

dell 'Alternativa Socialista e 

quello di Francesco De Martino 

e Nevol Ouerci teorici, al tramonto 

del centrosinistra, degli Equilibri 

più avanzati aperti al PCI - si 

sono incontrati e riuniti attorno 

alla Costituente Socialista 

suscitando nelle file socialiste 

attese che paiono andate oltre le 

previsioni stesse dei proponenti. 

Ma cos'è questa Costituente 

Socialista cui alcuni, non 

disinteressati , hanno addirittura 

assegnato un carattere 

scissionista? Lo chiediamo 

all 'on. Nevol Ouerci uno degli 

animatori della nuova componente 

del PSI. 
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Querci: La Costituente Socialista è un punto di arrivo teso a fare convergere 
tutte le componenti di sinistra del PSI: ed è nello stesso tempo un punte. d1 parttm· 
za per rilanciare il progetto di riaggregazione di tutte le sinistre del partito lnc.us1 
1 lombard1ani. In subordine è almeno una piattaforma per una intesa congressuale 
delle sinistre 

• Qual è questa vost ra piattaforma politica nelle soe linee straLgiche essen· 
zia li? 

Querci: La costruzione di una alternativa al sistema di potere democristiano. 
Giudichiamo l'alternativa politicamente attuale. e corr isponderite agli interessi della 
democrazia. 

e Che differenza c'è f ra la vostra Ipotesi di alternativa <' l 'alternanza di Craxl? 

Ouerci: L'alternanza è una regola dal sistema democratico. Regol. che in Italia, 
dal dopoguerra. è bloccata a causa dì molti guai del paese. L'alt-.rnativa è invece 
un progetto di schieramenti e di contenuti che si contrappongono .. 1 sistema domi
nante nel nostro paese 

• Ma l'alternanza non sottintende l 'alternativa? 
Ouercl: Su questi due termini, alternanza e alternativa, si è molto equivocato 

L'alternanza, che è la regola che presiede alla vita d1 tutte le democrazie occ.den· 
tali, è diventata improvvisamente sinonimo di una interpr.,taz.ona scoloriia del1 o l· 
ternativa. In sostanza una alternativa che non facesse paura a nessuno. Poi. come 
act;ade con le scatole c.nesi, l'alternanza si è ridotta a un altro sinonimo politico : 11 
cambio dc.Ila pres.denza del cons.glio tra laici e democristiani. A questo punto l'al· 
t€:rnativa si è sco.orlta al punto da sembrare un Cclntrosin.stra graziosamente ri· 
battezzato in sln,stracentro. Sicché, come ricorda una regola matematica. cambiando 
l'ordine degli addendi il risultato non cambia. 

• Con chi dovrebbe farsi questa alternativa diversa e differente dall'alternanza? 

Querci: I suoi pilastri fondamentali sono I due partiti della sinistra storica ita· 
liana, il PCI e Il PSI Ma la si costruisce assieme al.e forze laiche e cattoliche di· 
sponibili. E' un processo, e come tale comporta alcuni mutamenti non secondari ne
gli orientamenti d1 questi partiti. L'idea di Crax1 ml sembra sia quella di dire: Il 
PCI cambi e poi s1 parlerà di alternativa. Per noi invece è parlando dell'alternativa 
che il PCI può cambiare. E questo non vale soltanto per il PCI, ma per i partiti lai· 
ci. e anche per noi stessi 

e Però l'alternativa non è dietro l'angolo ... 

Querci: Il sistema democratico è in pericolo: c'è una crisi istituzionale In at· 
to, una sfiducia crescente, un riflusso moderato con venature anche reazionarie. 
Inoltre per la natura stessa della crisi economica è Impensabile conglobare 11 PSI 
in un disegno di stabilizzazione moderata. Tant'è che non è ipotizzabile che l' intera 
leg.slatura possa consumarsi normalmente e interamente con l'attuale governo For
lani o simili. D'altra parte le elezioni anticipate o sarebbero un'inutile tuga in •wirn
ti, o pet;g:o una corsa verso il precipizio. Se questo è vero come credo, non re~ta 

ch9 invocare la responsabilità democratica che i partiti hanno verso I nostra re
pubblica; responsabilità che si assolve se nell'attuale deteriorata situazione si av· 
via con coraggio un ampio processo di rinnovamento dello Stato e delle sue lsti· 
tuzioni. 

• Tradotto In t ermini politici, allora? 
Quercl: Intanto non cons.derare il governo Forlani come l'ultima spiaggia. Ma Si· 

gnifica soprattutto preparare una soluzione di governo che risolvendo alcuni nodi 
- tra i quali ricordo quello della pubblica amministrazione - consenta nel contcm· 
po che nel paese maturi, tra le forze politiche e le forze sociali, una rinnovata dia· 
lettica democratica capace di definire nuovi contenuti, prospettive e sbocchi poli· 
lici. A queste finalità potrebbe rispondere un governo istituzionale, o di garanzia 
democratica, temporalmente definito e a d:rezione laica e socialista che veda. co· 
me è ovvio, la partecipazione dei comunisti e dei democristiani. 

• Somiglia alla proposta Visentini: è così? 
Querci : Hanno finalità conciliabili. Ma la proposta Visentini è inaccettabile per· 

ché il presidente del PRI non ritiene i partiti maturi a raggiungere un accordo del 
genere. 

e Torniamo al PSI: si dice che voi rappresentate Il vecchio partito. 

Ouerci : La nostra può sembrare una battaglia in difesa dell'esistente. Noi sia· 
mo convinti che il partito debba rinnovarsi Ma quando sentiamo da taluni esponenti 
del PSI proposte quali l'elezione diretta del segretario in congresso. la compatibi· 
lità tra cariche di governo e di direzione nel partito. ci sorge il fondato sospetto che 
taluno abbia in mente non un partito di massa come è nella tradizione socialista, 
ma un partito di opinione che non è nella nostra tradizione. Il divario non è tra noi 
cosidetti vecchi e loro cos1datti nuovi. ma sul diverso modo di intendere li pa rtito. 

• Si allude, anche nel PSI, a vostri atteggiamenti scissionistici. 
Querci: Sono Illazioni e Intimidazioni squal.ide e infantìli. Nel partito di Craxl, 

in minoranza si sta certamente peggio cha con i segretari del p3ssato. Ma il PSI 
ha una precisa funzione storica, ed è ind.spensabìle a qualsiasi progetto di trasfor
mazione della società 

e Come mal non riuscite a mettervi ancora d'accordo con I lombardianl? 

Ouerci: Finora risposte chiare non ne abbiamo avute I lombardiani ci sembrano 
da un anno a questa parte in pieno travaglio e nella metà dal guad?· Siamo. rispet
trc; d ou~s•l'I tr:>v::iglto. tuttavia c1 sembra necessario che essi sciolgano 11 nodo 
della loro collocazione interna per consentire un congresso senza furbizie e mime
t1zzaz'1oni. 
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La Sinistra? Ai mass media 
piace brutta e divisa 

A Adorno metteva in rilievo come 
W non a caso il cinema e la televi
sione fossero stati prodotti nella socie
tà capitalistica. Quali mezzi di riprodu
zione tecnologica di immagini essi in
fatti assicurano la diffusione capillare 
di messaggi in grado di determinare 
non solo profitto ma anche consenso. 
Lo stesso ragionamento è valido per 
ogni tipo di società di massa che dal
la moltiplicazione dei canali utilizzabili 
trae gli strumenti per conseguire una 
integrazione sociale. Ma allora noi -
la domanda è legittima - non possia
mo trarre vantaggio dal fatto di vive
re in una società pluralista, nella qua
le non vi è monopolio dei mezzi di in· 
formazione? Fortunatamente in Italia, 
grazie all'azione convergente - anche 
se speso disgiunta - delle forze de
mocratiche, vi sono ampi spazi di liber
tà, attraverso cui è possibile battersi 
sia per ottenere miglioramenti nelle 
condizioni di vita e di lavoro sia per 
contestare i frequenti tentativi di re
strizione delle garanzie costituzionali. 
Ma non mancano forme di intervento 
nella vita sociale dirette a manipolare 
i processi di conoscenza. 

La molteplicità delle reti informati
ve (sia private che pubbliche ma ap
paltate a determinati gruppi politici) 
non esclude che esse rispondano a ten
denze unidirezionali per quanto con
cerne alcuni temi o interessi. Cosl l' 
esempio più evidente è nell'interesse 
dei detentori dei maggiori mass me
dia (privati o politici, di determinate 
tendenze, occupatori di canali giorna
listici o televisivi) di opporsi a cam
biamenti negli indirizzi di fondo che 
possano mettere a repentaglio gli at
tuali equilibri sociali, non esitando a 
ricorrere a qualsiasi falsificazione pur 
di colpire le forze che con maggiore 
coerenza si oppongono all'establish
ment. 

E' da tempo ormai che nei confronti 
del partito socialista viene usata la tat
tica del corteggiamento con la promes
sa di un matrimonio di interesse. L' 
esperienza di centrosinistra - che pu
re ha avuto aspetti positivi - dimo
stra come non sempre i socialisti -

18 

di Carlo Vallauri 

ma non essi soltanto - siano stati in
sensibili a certe lusinghe. Dal canto lo
ro il partito comunista e il movimento 
sindacale confederale sono attaccati 
quali unici responsabili del « disordi
ne » presente. 

Adesso, dopo che sono esplose le 
« miserie » nazionali con il terremoto 
nel Meridione e con la divarica7.ione 
delle forze democratiche nella rispo
sta al terrorismo, gli obiettivi dei gran
di mezzi di informazione (dalla secon
da rete radiofonica al primo canale te
levisivo, al Corriere della sera, citia
mo i tre strumenti di maggiore diffu
sione capillare) emergono con chiarezza 
ed essi sono gli stessi dell'immediato 
dopoguerra: 1) isolare il PCI. 2) in
debolire il movimento sindacale, 3) 
sollecitare i socialisti a rompere con 
i comunisti. 

Il PSI è l'anello più delicato. Erede 
di una tradizione che proprio nelle dif
ferenziazioni via via emerse è lo spec
chio di una alleanza sociale di difficile 
consolidamento tra classe operaia e ce
ti medi, e quindi punto nevralgico di 
ogni possibile schieramento in Italia, 
trarrebbe da una politica unitaria con il 
PCI, da una rappresentanza comune, 
il maggior supporto per la legittimazio
ne a guidare il processo di trasforma
zione sociale del paese. L'unità delle 
sinistre non sarebbe solo la sommato
ria dei partiti che in Parlamento stan
no a sinistra ma uno schieramento ca
pace di raccogliere attorno a sé consi
stenti forze cattoliche e di trovare 
slancio dalla saldezza del blocco socia
le rappresentato. In passato (ci riferia . 
mo al caso più tipico, il 1948) su uno 
schieramento siffatto ha pesato negati
vamente l'immagine di un PCI non au
tonomo sul piano internazionale, e per· 
tanto l'unità delle sinistre non era in 
grado di incidere al di là di una .lata 
consistenza. 

Il PCI ha compiuto uno sforzo per 
rendersi « indipendente » da condizio
namenti esterni: man mano che è riu. 
scito a concretizzare tali comportamen
ti è stata fatta riemergere l'ombra del-
1'« orso», quasi che non si trattasse 
di decidere cosa fare, oggi, qui ma che 

cosa fare, eventualmente, domani, in 
uno Stato dell'impero americano. 

Tutta la campagna orchestrat~ (è 
questo un tema che Fellini non affron
ta: non la necessità di un direttore d' 
orchestra, come egli ha sostenuto, ma 
il fatto che oggi la massa è etero-di
retta e ha scarse possibilità di formarsi 
un giudizio «autonomo») tenta di di
mostrare che il pericolo « rosso )> è 
sempre incombente. Selva insiste negli 
aggettivi « rosso » e « comunista )> che 
talune organizzazioni usano mistifican
do il significato delle parole; l'impor
tante è che nei settori meno preparati 
dell'opinione pubblica l'idea di terrori
smo si coniughi con le parole « rosso » 
e « comunista ». Che poi il PCI sia in
transigentemente fermo nella lotta po
litica e di chiarimento culturale nei 
confronti del partito armato, diventa 
un elemento trascurabile e da non men
zionare. 

Cosl, quando esplodono gli sciope
ri selvaggi, si parla dtgli scioperanti. 
degli arresti nel traffic.:o aereo o ferro
viario, ma non viene sottolineato co
me le confederazioni sindacali si op
pongano da anni a• iniziative destinate 
a creare gravi disagi negli utenti. Poi
ché lo sciopero è per antonomasia col
legato alle sinistre (in quanto storicét
mente esse lo hanno propugnato e di
feso quando è stata arma necessaria di 
azione sindacale, 1 entre ora prolifica
no scioperi promossi da categorie privi
legiate raccolte in gruppi « corpor&ti
vi », il messaggio dei mass-media de
ve recare il segno di un « disorJtne » 
attribuibile al movimento sindacak ir. 
genere ed ai partiti di sinistra 

Persino la memoria storica del PSI 
viene stravolta. cor. il tentativo d; iden
tificare il movimtnto socialista non con 
l'insieme compos;to delle corrent; che 
l'hanno caratter-.·zato (e dilaniato), e 
quindi con una pluralità di tendenze 
tra le quali più significativa - da Tu
rati a Nenni - quella che ha semp1e 
tenuto a r·,,lbcciarsi al filone classi
sta e marxista - ma con la sola ( ri
spettabilissima ma tutt'altro che 1.;sau
stiva dei moti Ji del socialismo) tenden
za liberalso::<alista. Cosl si privilegia-
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CARA UNITÀ il sindacato è malato. Di diplomazia 

di Paola Negro 

e La campagna _recente~~nte lancia: condario rispetto a quel che il sinda-

ta da L'Unita perche 1 lavoratori cato è. E verso il funzionamento del 

intervengano con lettere al quotidiano sindacato cresce un sentimento di esa

sui temi che stanno al centro del di- sperazione per il procedere attraverso 

battito sindacale - democrazia sinda- compromessi, mediazioni non discusse 

cale, salario e orario - può indurre e quindi non capite e denunciate co

la sconfortante considerazione che, es- me « verticistiche ». 

sendo sempre più difficile per i lavo- Non mancano critiche severe ai Con

ratori contare nelle sedi decisionali del sigli di fabbrica (investiti anch'essi dal

sindacato e dei partiti, vanno ormai la logica burocratica e spartitoria e 

riservate apposite rubriche - « la pa- pertanto incuranti del rapporto con i 

rola ai lavoratori» - sui giornali. E lavoratori), ma il percorso più frequen

dopo il rinvio da parte della Federa- te parte dal riconoscersi nel Consiglio 

zione Cgil-Cisl-Uil dell'Assemblea ge- di fabbrica come patrimonio di tutti 

nerale dei delegati, questa iniziativa, i lavoratori e sede di dibattito unita

che si iscrive nel rilancio da parte rio, al di fuori del quale la partecipa

del Partito comunista italiano di un' zione sembra interrompersi e incomin

azione riavvicinata fra la base operaia, dare il regno incontrastato di media

assume il sapore di uno spazio pole- zioni corrispondenti non agli interes

micamente alternativo al mancato di- si della base ma a logiche di corrente 

battito sindacale. E le lettere pervenute e di equilibri, subite come estranee 

(L'Unità del 30-1-81, 1-2-81, 6-2-81, dai Consigli e dai lavoratori. E a que-

8-2-81) denotano di fatto un senso di sto punto del ragionamento viene 

profondo distacco fra lavoratori e sin- messa sotto accusa l'unità « diolomati

dacato. E' un malessere che proviene ca » delle tre centrali sindacali come 

da un osservatorio limitato e filtrato causa dell'assenza di democrazia; gab

(se non altro perché chi scrive è presu- bia formale che impedisce al sindaca

mibilmente un lettore de L'Unità, dun- to di rappresentare i lavoratori e di 

que un lavoratore politicizzato e per avere un rapporto autentico con la ba

io più comunista, anche se non sono se: la pariteticità degli organismi diri

mancati interventi di democristiani e Renti deforma la raopresentatività rea

di quadri della Cisl), ma che trovando le dei lavoratori, dando alle minoran

riscontro in altri più precisi segnali ze un peso abnorme che viene utiliz

(assemblee di fabbrica, pronunciamenti zato per paralizzare il movimento. Il 

di consigli di fabbrica, ecc.) può esse- toccasano spesso invocato è che le va

re assunto come rappresentativo di una rie componenti si esprimano sulla ba. 

situazione diffusa tra la mam~ior:mza se delle rispettive forze or1rnnizzative 

dei lavoratori, soprattutto dell'indu- e numeriche. E' imolicito il sillogismo: 

stria. fra operai si discute concretamente e 

L'interesse per il funzionamento in- ci si caoisce; gli operai sono in oreva

terno del sindacato risulta nettamente lenza della C~il e comunisti; nella Cgil 

prevalente rispetto alla discussione sui e fra comunisti si discuterebbe e ci si 

contenuti rivendicativi; l'orario, su cui capirebbe. 
nell'ultima tornata contrattuale si in- La contrapposizione « base-vertice», 

centrarono le polemiche all'interno del da cui quasi tutti gli interventi parto

sindacato, ha fin'ora ricevuto attenzio- no, tende a risolversi in quella « i co

ne in una sola lettera: quel che il sin- munisti e gli altri» che a sua volta 

dacato fa appare lontano e dunque se- si risolve, quando si entra nel merito 

no e si fanno passare per socialisti stu
diosi e pubblicisti che sono democrati
ci ma che certamente non possono pre
sentarsi come i continuatori del socia
lismo, perché di esso non ne condivi
dono gli obiettivi in quanto si ritengo. 
no soddisfatti del liberal-capitalismo 
« possibile». Interrogati, costoro non 

esitano a dichiarare che non hanno nes-
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suna intenzione di operare nel senso 
di un cambiamento per conseguire fi. 
nalità socialiste: malgrado ciò, mass 
media, editori, giornali continuano a 
farli passare per « socialisti » e si ser
vono delle loro penne brillanti per con
testare - con argomenti di destra -
la legittimità democratica del PCI. 

Fate attenzione: la manovra sul tri-

dei contenuti strategici, in quella « tra
sformazione-immobilismo». Infatti toc
cando il tema della politica salariale 
emergono richieste e tensioni che in
vestono il merito delle scelte strategi
che del movimento di classe. La tema
tica salariale non viene tanto riferita 
ai bisogni dei singoli lavoratori, ma 
viene collocata entro il quadro più ge
nerale della carica di trasformazione 
che le lotte degli anni '60-70 hanno 
espresso e che negli ultimi anni è sem
brata appannarsi, causando rabbia e 
delusioni. 

Si vuole discutere sullo sventaglia. 
mento salariale (anche in relazione al 
problema degli impiegati e dei capi), 
ma solo a partire da un rilancio delle 
lotte per modificare l'organizzazione 
del lavoro e quindi per rivedere il ruo. 
lo degli impiegati e il senso comples
sivo della professionalità; si è accet
tato il confronto sui « sacrifici » so
lo se in vista di una decisa partecipa
zione della classe operaia alla politica 
economica e al governo del paese, e 
così via. Infine più che il frequente ri
ferimento alla professionalità come cri
terio retributivo, che è richiamata in 
modo piuttosto generico (ma comun
oue accettato, mentre la divaricazione 
del punto di contingenza viene avver
tita come un attentato a quel minimo 
di equità sociale che le lotte di questi 
anni hanno imposto). pare interessan
te l'insistenza sul valore del lavoro in 
produzione. Sia in riferimento alla po
litica salariale (che deve valorizzare 
non solo la orofessionalità ma anche 
« il lavoro direttamente produttivo » ), 
sia in riferimento alla critica sui dele
~ati che non hanno più rapporto con 
i lavoratori oerché « non fanno più la
voro produttivo, non stanno alla ca
tena ». si ribadisce la consapevolezza 
della fatica del lavoro e insieme della 
dignità dei « produttori », in un leit
motiv che non va ignorato. • 

plice fronte (emarginazione del PCI, 
critica al movimento sindncale, imoosc;i. 
bilità di legami tra socialisti e comuni
sti) è ogni giorno produttiva di articoli 
su giornali, di interventi in TV o alla 
radio. Sanno le sinistre rispondere a 
questa manovra in maniera adeguata? 

Ne dubitiamo, e le responsabilità sono 

molteplici. • 
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sinistra indipendente 
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IL PUNTO 
di Gabriella Smith 

• Un dibattito molto critico quello che si è svol
to al Senato sulla legge sugli organi collegiali della 
scuola. Il testo, che era stato già votato dalla Came
ra deve ora tornarci in quanto a Palazzo Madama la 
competente commissione ha sostanzialmente modifica
to la legge. Le critiche al provvedimento, che fu vara
to dalla Camera nel settembre scorso, non sono ve
nute solo da parte delle opposizioni ma dalle stesse fi
le della maggioranza, anche se il voto è stato poi fa. 
vorevole. Del resto le riserve su questa legge sono sta
te ampiamente espresse anche dai docenti. 

Il voto contrario degli indipendenti di sinistra è 
stato espresso dal senatore Boris Ulianich il quale ha 
appunto ricordato le voci di alcuni operatori scolastici 
che sottolineavano il carattere « peggiorativo » del 
provvedimento che avrebbe condotto a gravi forme di 
conflittualità. Ulianich ha sottolineato come le forze 
politiche dell'opposizione abbiano cercato, con un con
tributo tenace ed onesto, di migliorare il testo, ma -
ha aggiunto - esso rimane « profondamente caratte
rizzato come atto della maggioranza, la quale non ha 
accettato alcun confronto al riguardo, probabilmente 
vincolando - in base ad un'unità rivelatasi fittizia -
alcuni suoi esponenti alla disciplina di partito. 

La mancanza di un disegno di rinnovamento de
gli organi collegiali e di un generale riassetto della 
scuola che facesse leva in primo luogo sulla riforma 
della scuola media superiore, è stata sottolineata dal
l'esponente della Sinistra Indipendente. In sostanza 
- ha concluso Ulianich - il disegno di legge di mo
difica e di integrazioni alle norme relative agli organi 
collegiali della scuola, ha costituito un'occasione per
duta: infatti invece di aprire nuovi spazi alla parteci
pazione all'attività didattica ed educativa, il disegno 
di legge offre al corpo insegnante la possibilità di chiu
dersi in se stesso rifiutando nella sostanza se non nel
la forma, ogni dialogo. 

* * * 
Una maggiore valorizzazione ai rapporti ufficiali 

fra Italia, Togo e Congo, viene chiesta dal senatore 
Nino Pasti, indipendente di sinistra, con una inter
rogazione ai ministri degli Esteri, del Commercio con 
l'estero, delle Partecipazioni Statali e della I struzione. 
P rendendo spunto dal viaggio in Congo e in Togo 
di una delegazione (di cui faceva parte lo stesso Pa
sti) dell'Accademia « Simba - Corriere Africano» per 
la consegna del premio Simba per la promozione socia
le, Pasti sottolinea i colloqui avuti dalla delegazione 
con i ministri degli Esteri dei due paesi, colloqui dai 
quali è emerso il desiderio dei due paesi di realizza
re con l'Italia un'ampia cooperazione in tutti i cam
pi della cultura e dell'economia. Pasti ricorda, nella 
interrogazione, l'esigenza per l'I talia di guadagnare 
uno spazio in Africa, in via di rapido sviluppo, poi
ché tale continente è destinato a « diventare presto 

elemento importante nella soluzione della crisi mon
diale ». 

* * * 
Sulla relazione svolta presso la Commissione Agri

coltura del Senato dal ministro della ricerca scientifi
ca in agricoltura, si è svolto un ampio dibattito nel 
quale è intervenuto l'indipendente di sinistra Elia Laz
zari. Diversi i quesiti posti da Lazzari, che pure ha 
espresso apprezzamento per la disponibilità del mini
stro. In particolare Lazzari ha chiesto l'opinione del 
Governo sia per quanto riguarda le carenze registrate 
fino ad oggi in tema di coordinamento delle ricerche, 
problema essenzialmente politico, sia se non ritenga op
portuna una verifica iniziale e finale del tipo di ricerche 
condotte e di trasferimento dei risultati delle ricerche 
stesse nel settore dell'agricoltura che ha necessità non 
solo di informazione ma anche di supporti tecnici isti
tuzionalizzati. 

* * * 
Finanziamenti che sfiorano i 3 mila miliardi sono 

stati concessi al CNEN dal Senato che ha approvato 
due provvedimenti in materia .. ~n~elo Roi:iai:ò . h_a 
motivato il voto favorevole degli md1pendenu di sm1-
stra. Il varo di un finanziamento pluriennale dà la pos
sibilità di procedere ad un programma di lavoro orga
nico e questo rappresenta il primo passo per riportare 
il CNEN alla sua funzionalità. Sarà però necessario far 
seguire la riforma istituzionale dell'ente ed il coordi
namento del suo programma quinquennale con il pia
no energetico nazionale che il Governo si deve impe
gnare a rendere operativo. 

* * * 
Si discute alla Commissione Difesa della Camera 

sulla proroga del termine previsto dalla legge del '77 
relativo al conferimento del distintivo di onore di 
«Volontario della libertà» a] personale militare de
portato nei lager che rifiutò la liberazione per non 
servire i1 nazismo e la repubblica di Salò. Carlo Ga
lante Garrone, presidente degli indipendenti di si
nistra, dichiaratosi d'accordo con gli scopi del prov
vedimento che tende a dare un riconoscimento morale 
al personale militare deportato nei lager, ha proposto 
di estendere il riconoscimento alle vedove e ai figli 
delle persone che avrebbero avuto diritto al riconosci
mento e che morirono nei campi di sterminio. 

* * * 
La proroga del fermo di · polizia ha visto impe

gnati i deputati in una estenuante discussione per l' 
ostruzionismo messo in atto dai radicali. Per gli indi
pendenti di sinistra ha parlato Stefano Rodotà sotto
lineando come in realtà si cerchi di introdurre stru
menti eccezionali mascherandoli sotto l'alibi del ter
rorismo e per ovviare alle carenze dovute ai vuoti di 
organico e alla organizzazione delle forze di polizia • 
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La priorità europea nella strategia sindacale J) 

OPERAIO MODELLO CEE. 
di Giancarlo Meroni 

Il movimento dei lavoratori di fronte alla crisi 
del «bipolarismo ideologico» e della distensione 

A Con l'inizio degli anni '80 è cre
W sciuta quasi fisicamente la sensa-
1iooc di essere ormai addentrati in una 
crisi storica di civiltà. I soggetti so
ciali e politici organizzati, il mondo 
della cultura e dell'intelligenza sono co
stretti, a ritmi sempre più serrati, a ri
vedere il sistema di valori culturali su 
cui hanno fondato il loro ruolo sociale. 
Uomini come Reagan o Komeini incar
nano non tanto dei tentativi di rispo
sta ai problemi di oggi in realtà cosl 
diverse del mondo quanto l'incertezza 
e l'ambiguità cui gli strumenti cultu
rali che utilizziamo condannano popoli 
e classi dirigenti. Ma esempi analoghi 
si possono trovare nella parabola in
terna e internazionale della Cina o di 
Cuba: cosa abbia rappresentato il maoi
smo o il castrismo nella cultura e nel
la prassi degli anni settanta appartie
ne ormai alla memoria storica. Più vi
cino a noi, ma non meno archiviate 
in una dimensione problematica le vi
cende emblematiche del Vietnam, del 
Cile e della Cambogia. E chi di noi ha 
vissuto con angoscia l'effimera prima-
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vera di Praga deve ora fare i conti 
con un blocco socialista in cui le espe
rienze nazionali si differenziano sem
pre più e assistere all'eresia della na
scita di un sindacato indipendente in 
Polonia. Sono venute meno, cosl, mol
te verità che sembravano durature ed 
erano invece incredibilmente contin
genti. 

Il concetto di relatività è divenuto 
cosl radicato nella coscienza moderna 
da mettere in pericolo la capacità di 
ricercare le tendenze profonde dei pro
cessi economici. sociali. politici e cultu
rali e di individuare quindi nuove for
me di organizzazione della società nel
la dimensione planetaria che essa ha as-
sunto. 

Eppure se vi è una lezione evidente' 
che ci viene dagli avvenimenti pitr re
centi è che bisogna uscire d.1i ~J~lli 
ideologici ottocenteschi che ri1ettono 
la realtà in un letto di Procuste. Oc
corre ragionare in un quadro di inter
dipendenze sempre più vaste concet
tualmente e geograficamente in cui bi
sogna applicare il sistema che meglio 

organizza le conoscenze, le aspettati
ve e le strutture economiche e sociali 
in funzione degli obiettivi politici che 
si vogliono e si possono raggiungere. 
Certo, così le scelte divengono più dif. 
f icili, presuppongono più profonde co
noscenze e un grado elevato di co
scienza del proprio ruolo sociale. Que
sti problemi si impongono con parti
colare drammaticità al movimento sin
dacale. I sindacati, sopratutto nei pae
si industrializzati dell'Europa, sono una 
delle strutture più sensibili del siste
ma economico e sociale. Essi non so
no più soltanto uno strumento di dife
sa degli interessi dei lavoratori. In so
cietà sempre più integrate e comples
se le scelte economiche e sociali sono 
frutto di negoziazione politica ed il sin
dacato è lo strumento attraverso cui 
i rapporti economici e i movimenti so
ciali realizzano le necessarie mediazio
ni istituzionali. Organizzando masse 
imponenti e vastissime della popolazio
ne essi sono divenuti soggetti di pres
sione e di scelta politica. I sin<lac-<1ti 
sono un canale di partecipaziom· so--21 



ciale, una rappresentanza generale di 
interessi di classe, uno dei cardini del 
funzionamento dei processi economici 
e di quelli politico-istituzionali. Non vi 
è da stupirsi se riesce sempre più dif
ficile conciliare spinte corporative, par
ticolaristiche e funzioni generali e di
viene problematico definire il ruolo e 
la natura del sindacato senza delineare 
risposte più generali sull'assetto da da
re alla società. Questioni di identità e 
di strategia sorgono in modo più o me
no accentuato in tutti i sindacati euro
pei ma la sfida più inedita e complessa 
si manifesta sul terreno internaziona
le. Se le classi lavoratrici e le loro or
ganizzazioni politiche e sindacali han
no compreso la dimensione dei proble
mi con cui devono misurarsi sul piano 
nazionale, assai più arretrata è l'acqui· 
sizione di una strategia e di una pras
si internazionale adeguata. Sul terreno 
internazionale hanno prevalso conce
zioni ideologiche e strategie e pratiche 
fortemente impregnate da visioni na
zionalistiche. L'aderenza di questi com
portamenti alla realtà politica ed eco
nomica internazionale e al ruolo e agli 
interessi dei lavoratori è divenuta sem
pre più labile. Da qui disorientamen
to, apatia, distacco dalla realtà e per
dita di potere. Avvenimenti come quel
li ricordati all'inizio di questo articolo 
sono già sufficientemente indicativi dei 
rivolgimenti politici e sociali che so
no avvenuti nel mondo e del peso che 
hanno avuto sulla coscienza politica dei 
lavoratori. Questa è una osservazione 
valida per tutti, ma in modo partico
lare per i sindacati italiani. E' in Italia, 
infatti, che si è fatta strada con più 
forza e originalità una profonda revi
sione politica e ideologica nella sini
stra e in particolare nel PCI. Vi è inol
tre nel nostro paese una corrente po
polare di ispirazione cattolica che non 
si è mai identificata del tutto con la 
cultura borghese. La crisi del bipola
rismo politico ed ideologico e della di
stensione, come suo corollario in ter
mini di rapporti internazionali, hanno 
colto il mondo politico di sinistra in 
Italia in un momento delicato di tran
sizione. Alla distruzione dei miti e al
l'abbandono della scelta preconcetta 
dell 'uno e dell'altro campo non è an-
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cora seguita una chiara e coerente vi
sione del sistema di rapporti interna
zionali da costruire e dci suoi presup
posti politici e culturali . Al mito so
vietico si è via via sostituita una con
cezione autonomistica dilatantesi verso 
un sistema di riferimenti e di allean
ze più complesso che ha trovato nel
la formula europea e nella definizione 
programmatica di terza via i suoi em
blemi. 

Al mito americano il modo cattoli
co ha surrogato l'ecumenismo del Con
cilio Vaticano II, il solidarismo terzo
mondista, un europeismo venato di po
pulismo. Nello stesso tempo le corren
ti socialiste riscoprivano i loro collega
menti con le socialdemocrazie conti
nentali e nordiche. L'Europa è cosl di
venuta il naturale punto focale della 
strategia della sinistra italiana. D'altra 
parte, al di là delle ragioni politiche, 
vi è il fatto oggettivo della Comunità 
e la crescente integrazione e interdi
pendenza delle economie europee. 

I modelli economici e sociali si sono 
avvicinati ed anche i problemi e le 
strategie dei sindacati h:mno trovato 
punti crescenti di contatto. Queste 
stesse ragioni hanno quasi naturalmen
te propiziato la priorità europea nella 
nratepia sindacale. Essa si adattava an
che allo stato del processo unitario che 
esigeva la definizione di comuni con
cezioni in un campo squisitamente po
litico come quello internazionale. ma 
non consentiva scelte radic:ili. Tutti 
potevano così convergere nella CES e 
nelle sue esistenti o costituende orga
nizzazioni di categoria senza spingere 
troppo lontano l'elaborazione di una 
strategia sindacale glohale. Ma la CES 
è frutto della storia degli anni sessan
ta. Nel frattempo vi sono stati avveni
menti sconvolgenti che hanno mutato 
in modo sostanziale il quadro politico 
ed economico internazionale. 

La crisi economica internazionale 
della metà degli anni settanta non è 
nata solo da contraddizioni interne al 
processo di sviluppo dei paesi indu
strializzati e dalle sue ripercussioni nei 
rapporti economici internazionali. Es
sa è anche il frutto dei grandi rivolgi
menti politici avvenuti nel mondo: la 
decolonizzazione e la nascita di paesi 

indipendenti politicamente, ma privati 
di ogni retroterra economico, moneta
rio e finanziario, le crescenti differen
ziazioni fra gli stessi paesi ex coloniali 
secondo il loro potenziale economico 
ed i loro rapporti con i paesi e le for
ze economiche dominanti, il diffonder
si di esperimenti sociali ed econom1c1 
di tipo diverso dal modello occidenta
le o sovietico. 

Separandosi il controllo delle mate
rie prime e dei mercati in aree appar
tenenti a stadi diversi di sviluppo, con 
strutture sociali ed economiche e si
stemi politici profondamente diversi si 
è spezzata l'unità sostanziale dell'eco
nomia mondiale sotto il controllo euro
americano e sono venuti meno i pre
supposti del sistema dei blocchi poli
tico-ideologici contrapposti. 

Processi di instabilità sociale si so
no accompagnati alla crescente insta
bilità economica e alla crescita di con
flitti di interesse entro i diversi bloc
chi, mentre è nata un'area vasta ed 
eterogenea di paesi e regioni che non 
si identificano con nessuno di essi. 

Anche le istituzioni internazionali fi. 
nanziarie e monetarie, il sistema degli 
accordi commerciali hanno perso il lo
ro ruolo senza che si creassero strut
ture alternative. Il mondo diviene. 
dunque, pitt interdipendente, ma pri
vo di equilibri politici e di meccani
smi di orientamento e di istituzionaliz
zazione dei rapporti economici. 

In questo vuoto istituzionale e poli
tico si è aperta la strada ai grandi rag
gruppamenti multinazionali, alla lotta 
per l'egemonia commerciale e la pene
trazione economica fra i paesi indu
striai i. alla guerra monetaria, alle spe
culazioni finanziarie per appropri:trsi 
delle materie prime e dei petroldol
lari. E nella scia della instahilità eco
nomica e sociale è seguito l'inasprir
si dello scontro fra le grandi potenze 
restate sole a dominare rapporti di al
leanza ormai in crisi. Questo è il nuo
vo quadro di riferimento in cui deve 
sapersi orientare il sindacato e dalla 
risposta ai problemi che pone dipende 
anche la possihilità di affrontare in 
modo adeguato le questioni economi
che e sociali poste dalla crisi in ciascun 
paese. 

G. M. 
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« Quadri »: un po' con gli operai, 
molto con l'azienda 

Gli ottantamila 

A Rimarrà una data da ricordare 
W nella storia del movimento sinda
cale italiano. Il 14 ottobre 1980 un 
corteo silenzioso di migliaia di perso. 
ne sfila nelle strade di una grande cit
tà per manifestare il disaccordo con la 
linea di azione decisa dal sindacato. E' 
un episodio che non ha precedenti, al
meno negli ultimi trenta anni. 

La «marcia dei quarantamila» (così 
è stata definita anche se la cifra è for
se imprecisa per eccesso) segna la com
parsa nel panorama sindacale italiano 
di quel movimento di quadri interme
di, impiegati, tecnici, che già da qual
che tempo andava acquistando una 
propria identità autonoma. L'essersi in
serita nella vertenza Fiat, l'aver pro
vocato un'ordinanza della magistratu
ra che disponeva che la forza pubbli
ca dovesse garantire ai lavoratori la 
possibilità di entrare negli stabilimen
ti, l'essere stata seguita da una rapida 
conclusione della vertenza, tutto que
sto ha contribuito a rendere ancor più 
appariscente quella manifestazione. 

Chi sono i «quarantamila» di To
rino? 

Luigi Arisio, 54 anni, trentanove di 
lavoro prima come operaio poi come 
disegnatore, caposquadra, caporeparto, 
è il presidente del Coordinamento qua-
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piedi di Arisio 
di Marcofabio Rinforzi 

dri intermedi della Fiat che ha pro
mosso il corteo. 

« Siamo il partito della voglia di 
lavorare, di produrre, di competere 
con la concorrenza; siamo il partito 
del rispetto e non della sopraffazione » 
è quanto ha sostenuto Arisio in aper
tura della manifestazione del 14 otto
bre. 

« Io ritengo - afferma - che il 
90 per cento dei lavoratori sia vicino 
alle nostre posizioni ma in fabbrica ba
stano poche persone a paralizzare una 
linea di produzione ed ai cancelli ba
stano poche persone ad impedire l'in
gresso di migliaia di lavoratori che non 
vogliono arrivare allo scontro duro». 

In tutto il gruppo Fiat i capireparto 
e i capisquadra sono 18 mila, ma di 
questi solo 9 mila si trovano a Torino. 
Nel corteo dei quarantamila erano pre
senti anche dipendenti di altre azien
de metalmeccaniche minori della zo
na che subivano le conseguenze della 
vertenza Fiat. E c'erano anche com
mercianti parimenti danneggiati dagli 
effetti negativi della vertenza. Ma so
no stati visti anche operai. 

« E' importante precisare - ha det
to ancora Arisio - che i quadri in
termedi non hanno mai delegato ai sin
dacati confederali alcun genere di rao
presentanza e che quindi non possono 

essere chiamati a condividere posizio
ni decise unilateralmente ». 

« Siamo continuamente colpevolizza
ti dai sindacati confederali - ha pro
seguito - ma siamo stati capaci di 
adeguarci al mutare delle relazioni di 
fabbrica. Loro invece che dal '69 ad 
oggi hanno sempre più aumentato il 
loro potere sono rimasti insensibili ai 
ripetuti segnali che gli venivano sia 
dalla loro parte migliore, sia dal sem
pre più traballante sistema economi
co>>. 

Una ricerca compiuta dall'Istituto 
Gramsci sui « colletti bianchi » della 
Fiat fornisce elementi utili ad unll lo. 
ro identificazione. Solo il 20 per cen
to risulta iscritto alla Flrn. Il difetto 
maggiore che viene imputato al sinda
cato unitario è di essere troppo politi
cizzato. Questa accusa aumenta col sa
lire nella piramide aziendale cosl come 
cresce l'attaccamento all'azienda moti
vato dall'interesse professionale più 
che retributivo. Conseguentemente tra 
i quadri è più radicata la convinzione 
che debba essere meglio retribuita la 
professionalità rispetto alla fatica fisi
ca. L'azienda però viene pur semore 
vista come una struttura eccessivamen
te burocratizzata e quindi scarsamente 
efficiente. 

Quadri intermedi, impiegati, terni--23 



ci, sono in Italia, secondo recenti sti
me, più cli un milione e centomila nel 
settore industriale e circa 4 milioni se 
si considerano anche l'agricoltura e so
prattutto i servizi. Nel loro insieme pe
rò non costituiscono una realtà omo
genea per problematiche e condizioni 
socio-culturali. 

I quadri intermedi lamentano l'ap
piattimento retributivo e la dequalifi
cazione professionale . Gli impiegati e 
gli amministrativi sono esposti al ridi
mensionamento occupazionale a causa 
della crescente automazione dcl l:woro 
di ufficio. I tecnici dell'automazione 
sono invece favoriti e godono di un in
cremento quantitativo e qualitativo dcl 
lavoro e del connesso aumento di po
tere decisionale e di autonomia. Nel 
movimento sindacale sono proprio i 
tecnici ad essere maggiormente presenti 
mentre completamente assenti risulta
no gli intermedi. 

Il Coordinamento dei quadri Fiat è 
una delle organizzazioni aziendali chc
sono sorte nei grandi gruppi industria 
li, così come alla Montedison è pre· 
sente l'Aquatem. Anche a livello na 
zionale si stanno sviluppando orgnniz 
zazioni dei quadri che vanno acquistan 
do sempre maggiore forza e combatti . 
vità. L'Unionquadri, ad esempio, e SO· 

prattutto il Sinquadri che conta 15 mi
la iscritti e si sta sviluppando tra azien
de industriali di notevoli dimensioni. 
L 'obiettivo di questo sindacato è quel
lo di ottenere il riconoscimento come 
controparte sindacale ed il diritto a 
presentare piattaforme autonome e a 
firmare contratti nazionali. 

Arvisio non ha voluto finora porta· 
re il Coordinamento Fiat nel Sinquadri 
poiché non ha accettato la tesi di un 
contratto autonomo dci quadri. Conti
nua a riconoscersi nel contratto azien
dale stipulato dalla Flm anche se dice 
di sperare che, nel prosieguo, nelle 
piattaforme unitarie si tengano in mag· 
giore conto le esigenze dei quadri in
termedi. « Noi riteniamo - ha infat
ti affermato - che il sindacato unita
rio e quello dei quadri debbano ricer
care un punto di incontro che, nella 
divisione del potere e del reddito, con
senta l'ottimale reciproca sopravvi-
venza ». 

M. R. 
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La disoccupazione 
intellettuale e la società 
di domani 
di Rino Gentili 

A L'Università degli Studi di Siena ha 
W recentemente promosso un conve
gno internazionale per discutere il te
ma: « L'occupazione e la disoccupazio
ne internazionale ,., richiamando, da 
ogni parte dcl mondo, un considerevo
le numero di esperti cui è spettato il 
compito di illustrare e confrontare la 
situazione attuale nei vari paesi, diver 
si per sistema economico (capitalista 
o no) grado di sviluppo (erano prcscn. 
ti anche i rappresentanti di Stati afrL 
cani di recente forma1ionc), situa7.ionc 
politica e strutture educative. 

E' emerso un quadro generale tut
t'altro che allegro a meno che non si 
voglia far propria la massima di un 
vecchio proverbio secondo la quale 
« male comune è mezzo gaudio ,., La 
disoccupazione è in aumento, specie 
nel vecchio mondo, e ne fanno le spe. 
se i giovani, che sempre più tardi tro
vano un'occupazione stabile, e le don-

ne cd in particolare, all'interno di que
ste categorie, le persone in possesso 
di un titolo di studio di scuola me
dia superiore o di livello universitario. 

In Italia, alla fine del 1979, secondo 
i dati Istat riferiti al convegno dal 
Prof. Luigi Frey, Preside della Facol
tà di economia e commercio dell'Uni
versità di Parma, su una forza lavoro 
costituita da 22.075.000 individui, di cui 
3.469.000 <= 15,71%) diplomati e 
1.014.000 (= 4,59%) laureati, 1.698.000 
( = 7,69%), di cui 478.000 diplomati e 
70.000 laureati, erano in cerca di oc
cupazione. Il che significa che il 
13,77% dci dip!omati ed il 6,90% dei 
laureati erano in cerca di occupazione 
contro il 6,53% del resto dei lavora 
tori. E, naturalmente, nella maggior 
parte dci casi si tratta di persone al 
di sollo dci 30 anni. 

Questi dati, di per sé eloquenti, di· 
ventano ancor più allarmanti se si os-
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Ottana (Nuoro) 
mensa aziendale 
della e Chimica 
e fibre del Tirso> 

serva il fenomeno della disoccupazio
ne in re!azione al sesso, alla zona di 
rcsid.:nza cd allo status della famiglia 
di provenienza (ma i dati di quest'ul
tima realtà sono diffici:mente reperibi
li). Perché allora si scopre che le don
ne, che della forza lavoro, occupata o 
no, costituiscono il 32,90% dcl totale, 
il 40,01 Oo dci diplomati ed il 35,10% 
dci laur.::ati, risultavano in cerca di 
lavoro nella misura, rispettivamente, 
dcl 57°0, del 61,46 °o e del 57,14% e 
che gli abitanti del Mezzogiorno, pari 
al 30,6000 della forza lavoro globale, 
costituivano, da soli, il 44,99% del to
tale, il 46,0200 dei diplomati ..:d il 
45,71°o dei laureati disoccupati. Dati 
Istat più recenti (ottobre 1980) con
fermano questa situazione negativ'l 
perché se è vero che nei confronti del
l'ottobre precedente risultano aumen
tate di 245.000 unità le per::.one occu
pate è anche vero che, nel'o stesso pe
riodo, si è allungato di 21.000 nomi I'. 
elenco dei dboccupati il 78,9% dei 
quali risulta di età compresa tra i 14 
cd i 29 anni, cd il 41,34°0 in posses
so di un titolo di studio di scuola me
dia superiore o di laurea. 

La rea!tà delle cifre va!e solo a quan
tificare una situazione ben nota a chi 
conosce l'Italia cd a testimoniare, per 
altra via. il fallimento della politica 
seguita nelle 1egioni del Sud che fino 
ad oggi non sono riuscite a decollare 
cd a raggiungere, a differenza di quel
le centrosettentrionali, livelli economi
ci, sociali ed occupazionali rapportabi. 
li a quelli dcl!li altri paesi progrediti. 
Però è inutile fermarsi a questa con
statazione o magari ribadire, dati al
la mano. che il fcriomeno sta assumen
do proporzioni sempre più vaste e 
preoccupanti, senza cercare di indivi
duarne le cause per modificarle in fun
zione di un futuro meno nero di quel
lo che oggi si prospetta. 

Su questo punto le risposte venute 
dal Convegno di Siena sono mo!to 
scarse e sarebbe opportuno riprende. 
re il discorso partendo proprio dalle 
molte informa1ioni fornite in quel'a se
de dai rappresentanti dei vari Paesi. 
Perché serve a poco costituire, come 
è stato proposto, un centro d1 raccol
ta dei dati sulle occupazioni di alto 
livello offerte nel mondo e non solo 
per la modestia quantitativa e qualita
tiva dell'offerta. Certamente sarebbe 
auspicabile la libera circolazione di 
tutti i lavoratori, intellettuali o ma
nuali, IPa il desiderio non basta ad 
eliminare, o almeno ad attenuare, le 
tante difficoltà di ordine politico, eco-
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nomico, sociale, culturale e linguisti
co connesse a:l'cm.grazione di intelleL 
tuali, specie verso i Paesi sottosvilup
pati che sono gli unici (e non tulti) ad 
aver bisogno della loro opera. 

Non si tratta so:o del danno econo
mico, proporzionato al grado di sco
larizzazione derivante dall'esportazione 
di forza lavoro già qualificata, ma an
che dei rischi incombenti di una nuo
va e non meno pericolosa forma di 
colonizzazione e dcl pericolo di com
promettere l'assetto economico e so
ciale degli Stati meno sviluppati che, 
se veramente vog'.iono richiamare n::!I 
loro territorio persone qualificate (e 
non avventurieri in possesso di un ti
tolo di studio comunque conseguito) 
debbono offrire ad esse alte retribu
zioni, difficilmente conciliabili con il 
loro grado di sviluppo (a meno che 
non si tratti di Paesi esportatori di 
petrolio o di altri minerali) e privile
gi di status ta!i da compensare ade
guatamente l'abbandono di una socie
tà piu stabile e progredita. Non biso
gna infatti dimenticare che è più fre
quente la fuga dci «cervelli », denun
ciata anche in occasione dcl Conve
gno, verso i centri di studio più af
fermati o, più in genera:c, verso le 
zone di più alto sviluppo culturnle ed 
economico ed i Paesi politicamente piu 
apt•rti. 

Comunque, quand'anche fosse possL 
bile favorire il trasferimento di alcuni 
medici in Australia o nella Nuova Ze
landa, o di alcuni tecnici nella Nige
ria o nello Zambia, che sono tra i oo
chi Stati che attualmente hanno biso
!lno di intellct tua li, non ci si potreb
be i!ludere di av.:r avviato a soluzione 
il problema de!la disoccupazione in
tellettuale che resta in tutta la sua 
gravità e deve essere affrontato con 
impegno, nei Paesi sviluppati anche 
p..:r evitare scompensi politicamente e 
socialmente pericolosi. 

Le difficoltà sono molte e, proba
bilmente, destinate a crescere con il 
tt·mpo: certamel'te fino a quando non 
si avvertirà l'effetto dell'inversione di 
tendenza dello sviluppo demografico; 
ma forse anche dopo ~e non interver
ranno cambiamenti radicali nelle strut. 
ture, economiche e sociali, e ncl'a stra
tegia con cui si intende combattere 
la disoccupazione in genere e quella 
intellettuale in particolare. 

Fino ad oggi, infatti, si sono prospet
tate forme di intervento che. alla pro
va dei fatti, si sono mostrate poco 
costruttive forse perché tutte fondate 
sul presupposto che bisogna operare 

al!'interno della rea!tà attuale, senza 
cambiare l'organiZlazione ed i rappor· 
ti esistenti al suo interno. A comin
ciare dall'istituzione del numero chiu
so almeno nelle Università. 

In Italia l'argomento è d'attualità, 
ma non è la prima volta che se ne 
parla, per la pressione di alcuni or· 
dini professionali preoccupati di con· 
servare la loro attuale posizione occu
pa1.onale, né è possibile prevedere 
quali svi!uppi avrà il dibattito e qua
le presa certi argomenti potranno ave
re su alcuni strati della pubblica opi
nione, che oggi sembra poco interes
sata, e ne!le forze politiche che li rap
presentano. Per il momento, e la co
sa è a11cora più assurda, la pro
p1·sta del numero chiuc;o viene avan
zata, con diverse giustificazioni, sol
tanto per alcuni corsi di laurea, fa. 
ccndo finta di ignorare che qualora 
rosse adottato questo provvedimento 
non si farebbe altro che aumentare il 
numero degli iscritti nelle Facoltà 
non soggette a limitazioni, ma già su
peraffollate non meno delle altre. 
Eventualmente, quindi, la chiusura do
vrebbe valere per tutti i corsi univer
s:tari, per poi passare mat?ari alle 
scuo!e medie superiori, ma rimane da 
dimostrare che un provvedimento del 
genere, molto discutibile da un punto 
di vista democratico ed in c-ontrac;to 
con tutta la tradizione della scuola 
italiana, pure in periodo fascista, non 
finisca per produrre danni maggiori 
di quelli che potrebbe evitare. Pen:hé 
se si dovesse pagare la riduzione. ai 
limiti fisiologici, della disoccupazione 
intc'lettuale con la Ic!littimazione dcl-
1··n2iusti1in sochle, dclln tccnocr:v.ia, 
della rigidità delle qualifiche e delle 
professioni, della lentezza dcl rkam
bio dei quadri dirigenti o addirittura 
delìa carenza di personale qualifica
to qualora lo sviluppo del paese do
vesse muoversi, per ritmo e direzione, 
diversamente da quanto previsto dai 
futurologi, bisognerebbe concluder..:: 
che il numero chiuso sarebbe funzio
nale non al Paese, ma agli intcrcc;si 
corporativi dci laureati e dci diplo
mati. 

La questione però è più complessa 
e, per certi aspetti, contraddittoria 
perché parte dalla convinzione che la 
disoccupazione intellettuale è la con
seguenza della minore selettività del· 
la scuo:a e della liberalizzazione de
gli accessi universitari, senza lasciar
si sfiorare dal sospetto che il rappor
to di cauc:a ed effetto potrebbe esse
re capovolto. Eppure questo tema è -25 



La disoccupazione 
intellettuale e la società 
di domani 

stato ampiamente dibattuto qualche 
anno fa cd i dati scientificamente rac
colti dagli studiosi hanno mostrato 
che la scolarizzazione, a livello me
dio-superiore e superiore, anche a pre
scindere dalla scelta politica di • par
cheggiare" i giovani per evitare guai 
di vario genere, aumenta nei periodi 
in cui è più difficile trovare un lavo
ro e diminuisce ogni volta che si apro
no concrete possibilità di occupazione. 
E' del 1974 il bel libro di M. Barba
gli (Disoccupazione intelle1t11ale e si
stema scolastico in Italia, cd. Il Mu
lino) in cui si documenta, accanto a 
questo fenomeno. il fatto significati
vo che nel nostro Paese la disoccu
pazione intellettuale c'era (e l'istituzio
ne del numero chiuso veniva richie
sta) anche quando i laureati cd i di
plomati erano molto pochi. 

Lo strano, ma non troppo, è che 
mentre ci si mostra tanto preoccupati 
per l'aumento degli studenti, non si 
fa nulla per rimuovere almeno alcune 
delle ragioni che invogliano i giovani 
ad iscriversi all'università. E' inutile 
ricordare che alla liberalizzazione de
gli accessi e dei piani di studio si ar
rivò affrettatamente, in attesa della ri
forma della secondaria superiore, an
cora oggi in alto mare, non per ra
gioni di principio o considerazioni di 
carattere sociale o culturale. ma per
ché, secondo gli esperti, all'inizio de
gli anni '80, il Paese avrebbe avuto bi. 
sogno di un numero così alto di lavo
ratori intellettuali, o più in generale di 
persone altamente qualificate, che bi
sognava adottare in tempo provvedi
menti adatti per far corrispondere I' 
offerta alla domanda. 

Ora le illusioni sono crollate, la ri
forma degli . istituti medi superiori 
non riesce a decollare e molto spesso 
i diplomati, tra i quali la disoccupa
zione è piu elevata sia in termini as
soluti che in percentuale, non poten
do trovare una sistemazione adeguata. 
sono di fatto costretti, più che invo
gliati, ad iscriversi all'università dalle 
vigenti disposizioni che prevedono, so
lo per chi prosegue, almeno formal
mente, gli studi, la possibilità di go
dere degli assegni familiari (il cui am
montare comp!essivo è superiore al 
costo delle tasse universitarie), dci
l'assistenza medica (prima della ri
forma sanitaria) e del rinvio del ser
vizio militare. A!cuni di essi, una volta 
conseguita la laurea, se ne servono 
non tanto per raggiungere una siste
mazione di livello superiore (che pe
rò non viene escluso a priori) quanto 

piuttosto per poter concorrere con più 
titoli, ad una migliore preparazione, 
ad un posto stabile e dignitoso di cui 
si accontentano, anche se di grado in
feriore a quella cui potrebbero aspi
rare. Molti cercano e trovano un'oc
cupazione prima di completare gli stu. 
di e tra questi è e!cvato il numero di 
coloro che abbandonano l'Università, 
magari dopo aver sostenuto parecchi 
esami ed essere rimasti a lungo fuo. 
ri corso, portandosi dietro per tutta 
la vita il rammarico e la frustrazione. 

Questo dimostra che l'affollamento 
potrebbe essere evitato attraverso una 
diversa politica dell'occupazione che 
tenda anche a riequilibrare, con rifor
me di vario genere. il rapporto tra il 
lavoro manuale e quello intellettuale. 

Secondo gli esperti un certo spazio 
esiste, ed esisterà in un prossimo fu
turo, non tanto pelle attività primarie 
e secondarie, nelle quali anzi l'evolu
zione tecnologica consentirà un ricor
so sempre più massiccio all'automazio
ne, quanto piuttosto nel settore dei 
servizi che possono sempre essere am. 
pliati e migliorati (basta pensare al
l'educazione, alla salute. all'assistenza, 
alla protezione civile, al tempo libero 
ecc.) per rispondere in maniera sem
pre più appropriata alle esigenze del
la società. Compatibilmente però con 
le risorse disponibili. Il che significa, 
in generale, che l'aumento dei posti 
di lavoro passa attraverso un concre
to e tangibile progresso di tutto l'ap
parato produttivo. 

Per questa via negli USA è stato 
possibile. netT!i 111timi tr<' anni. aumen
tare l'occupazione di 8.000.000 di uni
tà (di cui solo 400.000 nc1le costruzio
ni e 1.850.000 nelle industrie manufat
turiere) e tutto lascia prevedere che 
nei prossimi dieci anni l'occupazione 
dovrebbe crescere ulteriormente, però 
gli esperti pensano che questo note
vole balzo non ha risolto, né modift. 
cato sensibilmente, il problema della 
disoccupazione giovanile. soprattutto 
per quanto riguarda le persone piu 
scolarizzate. 

In realtà nonostante l'urgenza dei 
tempi, che induce a pensare ad inter
venti settoriali e contingenti, è arriva. 
to il momento di rivedere tutte le no. 
stre idee in merito sforzandoci di co
gliere l'essenza del prob'ema nella sua 
natura generale, per farne scaturire le 
logiche conseguenze. 

Non si deve dimenticare che, an
che oggi, accanto al dila1?arc del!a di
soccupazione, intellettuale e no, per
mane la domanda insoddisfatta per oc-

cupazioni poco gradite o troppo spc_ 
cializzatc e si diffondono sempre più, 
accanto alla sottooccupazione, il lavo
ro nero cd il part-time, non Sl!mpre 
come secondo impiego. C'è però il pe
ricolo di dare di questo fenomeno 
un'interpretazione capovolta e di usar
lo per condannare. a seconda dei ca
si. le organizzazioni sindacali, che ti
rerebbero troppo la corda a favore 
delle persone occupate. i giovani, che 
ncn avrebbero voglia di sacrificarsi e 
di lavorare come i loro padri, o la 
scuola che non sarebbe in grado di 
formare gli uomini in modo confor
me alle richieste dei datori di lavoro. 
Noi invece dobbiamo partire da que
sta realtà, senza esorcizzarla, per ri
vedere i nostri concetti oramai obso
leti, per studiare le nuove forme delle 
attività produttive e, conseguentemen
te, le dimensioni ottimali della fabbri
ca di domani in relazione allo svilup
po della tecnologia. 

Sulla base di queste ricerche si po
trebbe arrivare ad una effettiva (e 
possi'bilmcntc sollecita) riforma del
le istituzioni scolastiche, non più ade. 
guatc all'evoluzione dei tempi anche 
se molte critiche ad esse rivolte, co
me ad esempio quella di essere trop
po estesa o troppo poco profcs.,iona
Iizzante, sono superficiali o, addirit
tura, dcl tutto infondate. Bisogna in
fatti tener conto che lo sviluppo del
l'automazione da una parte riduce, e 
ridurrà sempre più, lo spazio riser
vato al lavoro manuale e dall'altra po
trà far aumentare il tempo a dispo
sizione dci lavoratori per realizzarsi 
come uomini e che la prevedibile ra
pidità delle trasformazioni strutturali 
e produttive farà sempre più cmcr
j!ere, nel quadro della formazione pro. 
fessionale, l'importanza della prepara
zione culturale di base e delle capa
cità di muoversi autonomamente, per 
un aggiornamento continuo in armo
nia con l'evoluzione del sapere. I tem
pi di una scuola unicamente dcstir>ata 
ad alcune qualificazioni di alto livel· 
lo, propria di una società poco dina
mica e troppo povera per potersi 
preoccupare della formazione cultura. 
le ed umana di tutti, sono oramai fi. 
niti e proprio in questa fase di tran
sizione, caratterizzata da una scolariz. 
zazionc di massa attuata senza cam
biare le strutture, nate in tempi e per 
fini diversi, le diffico!tà e le contrad
dizioni emergono con maggiore evi
denza. 

R. G. 
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Riflessioni 
sul « caso Olivetti » 

''Poligestione'', fuori 
dalle nebbie dell'utopia 

A Ha ragione Sircana a polemizza
W re velatamente contro una certa 
attualizzazione di sapore apologetico 
di cui in qualche modo è caduto vit
tima Adriano Olivetti nel ventennale 
della morte. Solo che, sforzandosi di 
contrapporre alla retorica dell'adulazio
ne - la quale per altro non necessa
riamente si esprime, né in questa OC· 

casione si è espressa, unicamente at
traverso considerazioni compiacenti, 
avendo assunto al contrario l'enfasi di 
certe valutazioni « inevitabilmente » 
negative - un giudizo obiettivamen
te critico, finisce per invilupparsi in 
una strana contraddizione: giacché, vo
lendo riconoscere a Olivetti troppo 
poco, finisce per attribuirgli troppo. 
Da un lato, infatti, egli opera una di
stinzione troppo netta per non appa· 
rire arbitraria - e proprio dal punto 
di vista di quella complessità e con
traddittorietà della personalità di Oli
vetti ammessa dallo stesso Sircana -
riducendo quella che non esiterei a de
finire - in tempi cosl avari di pro
spettive di largo respiro - la « filo
sofia » di Olivetti a un mero proposi
to di integrazione della classe operaia 
al « sistema » entro una cornice poli
tica terzaforzista, e grazie al quale l'in
dustriale canavese si presenterebbe 
quale « intelligente precursore del neo
capitalismo». Ma quale? Viene fat
to di domandare se anche Sircana non 
rimanga prigioniero delle nebbie del
l'utooia dal momento che quel neoca
pitalismo di cui egli parla resta per il 
nostro paese una categoria astratta di 
cui non è dato riscontrare la presenza 
in nec;suna delle f,,o;i « storiche)), anche 
le niìt recenti dell'economia italiana. 

Dall'altro lato, e pur dono aver ri
levato il fallimento cui andò inc-ontro 
l'esperimento comunitario di Olivetti 
- e che Sircana vede come « lezio
ne » a contrario della imorescindibili
tà delle leggi ferree dei conflitti di clas
se - egli individua in quell'esperimen
to, in quanto « concretizzazione » della 
« filosofia » olivettiana una riproduzio
ne « in vitro )) anticipata dell' « opera-
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di Lucia Fiori 

zione stabilizzatrice e trasformistica del 
centro sinistra ». 

Ora, a parte ogni considerazione su 
un giudizio cosl seccamente liquidato
rio di un'esperienza certamente non 
priva di elementi pesantemente negati
vi ma, nella sua complessità, neppure 
del tutto sprovvista di quegli aspet
ti positivi che hanno indotto, in tem
pi recenti, persino il PCI a un ripen
samento di quella esperienza con non 
celati risvolti autocritici, attribuire al 
progetto olivettiano una cosl ampia va
lenza politica vuol dire - questo sl 
- attualizzarlo in modo strumentale, 
perché arbitrariamente ampliato nelle 
intenzioni e negli scopi di Olivetti ai 
fini di una polemica politica che è cer
tamente di oggi ma che non ha per 
questo bisogno di « legittimare » la 
propria fondatezza con una lettura uni
laterale e perciò ingiustificatamente 
forzata. di una personalità come quella 
di Olivetti, singolarmente scomoda 
perché difficilmente riducibile entro le 
angustie di certi schematismi ideologi
ci. Nei quali invece sembra trovarsi 
perfettamente a suo a~io il Sircana; 
soprattutto laddove e~li da libero cor
so a certe semplificazioni di sapore, 
per cosl dire, manicheo. Chè infatti la 
presentazione che egli fa di Olivetti 
come di un alleato della conservazio
ne semplicemente a causa dell'eteroge
neità della sua formazione rispetto al 
patrimonio ideale di ispirazione manci
sta ovvero anche per la sua indisooni
bilità ad allearsi con partiti dichiarata
mente di classe come - allora - il 
PCI non si sottrae all'analo$?ia con cer
ti atteggiamenti di un cattolicesimo di 
stretta osservanza per il ouale sono nel
l'errore tutti coloro che la pensano in 
modo diverso. 

Era dunque in errore !'Olivetti del 
fallito tentativo di Comunità o non si 
dovrebbe piuttosto parlare della ina
deguatezza del « milieu » socio-cultu
rale nel quale egli tentò di realizzare il 
suo progetto di comunità? Uno stori
co « insospettabile » come Valerio Ca
stronovo sembra condividere questa 

seconda opm1one, laddove egli affer
ma (cfr. La Repubblica 11-11-80 l'ar
ticolo: « Padroni e Padroncini di que
sto Bel Paese » ): « Soltanto Adriano 
Olivetti cercò in quegli anni - s'inten
dono qui gli anni del "boom" n d.a. 

di dare un'anima moderna al 
capitalismo italiano. I suoi punti di ri
ferimento ideali erano l'Inghilterra del
la "London School of Economics" e 
del movimento fabiano, le "prediche" 
di Keynes, il personalismo cristiano-so
ciale di Mounier e di Maritain. E i suoi 
strumenti d'intervento, nell'organizza
zione di fabbrica e di territorio, ten
nero conto delle nuove scienze umane 
e sociali. Ma il modello olivettiano che 
intendeva conciliare l'efficienza tecni
ca con la partecipazione operaia in un 
ambiente di lavoro affrancato dall'ano
nimato e dalla servitù della catena di 
montaggio venne osteggiato a destra 
come un'eresia stravangante e perico
losa e fu liquidato da gran parte del
la sinistra come una mistificazione pa
ternalistica ». 

E era ancora in errore Olivetti 
quando proponeva il coinvolgimento 
dei lavoratori nella gestione dell'im
presa (inserita nella « Comunità ») in 
una sorta di poligestione di lavoratori, 
imprenditori, e comunità socio-territo
riale anziché limitarsi al mero control
lo operaio sul processo produttivo? O 
è allora forse il sindacato - e non cer
to esso soltanto: basti pensare alle ri
flessioni critiche e autocritiche di un 
Giorgio Amendola - a perseverare 
og11.i in quell'errore, quando alla par
tecipazione « passiva » del mero con
trollo comincia a sostituire l'esigenza 
di un coinvolgimento « attivo » nella 
gestione dei lavoratori? • 
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Terrorismo: 
il ''cervello'' parla inglese 

La strumentalizzazione politica 

che ha accompagnato la sortita di 

Pertini non può far dimenticare 

che il problema delle autentiche 

• teste pensanti • del terrorismo è 

ancora irrisolto. Finché non si 

sarà chiarito questo mistero 

non si potrà sperare di sconfiggere 

l'eversione. 
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di Giuseppe De Lutiis 

A E' davvero un peccato che una 
W \ iolenta strumentalizzazione poli
tka si sia appropriata di un problema 
serio come quello dei possibili « san
tuari » del terrorismo. Si è persa co
sl una buona occasione per esplorare 
un terreno oscuro e minato, che pro
babilmente nasconde scomode verità. 
Infatti, se appare grottesco prendere 
per buone le affermazioni di Jan Sejna, 
fuggito in occidente ben tredici anni 
fa e da allora ambasciatore viaggiante 
della CIA, il problema di individuare 
possibili appoggi di natura istituziona
le al terrorismo è tutt'altro che secon
dario. Se poi si scoprisse che questi, 
mediante una partita di giro, proven
gono da un paese estero, non sarem
mo certo noi a scandalizzarci. 

Per essere più 'chiari: il vecchio 

SID, lo sappiamo tutti, aveva solidi 
e amichevoli rapporti con la Libia, al
la quale era legato da motivi di reci
proca gratitudine. Il nostro servizio se
greto aveva sventato un complotto con
tro Gheddafi e aveva facilitato accor
di commerciali con quel paese su una 
base di reciproca utilità: armi contro 
petrolio. Se dunque uomini del vec
chio SID avessero voluto o volessero 
aiutare la destabilizzazione dell'Italia 
mediante il terrorismo, sarebbe stato 
facile e sarebbe facile far giungere ai 
brigatisti sostanziosi aiuti tramite il 
canale libico, senza che gran parte de
gli interessati potessero sospettare l' 
origine degli aiuti stessi. 

E' una delle tante piste, corrobora
ta da indizi meno labili di quelli esi-
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biti dai fautori della trama cecoslovac
ca, ma su questa pista i nostri servizi 
segreti sembrano - ovviamente - re
stii a indagare. Non vogliamo qui con
frontare la serietà degli indizi libici con 
quella di altre piste: non ne abbiamo 
lo spazio, e non è lo scopo di questo 
articolo. Ci preme solo rilevare che se 
si vuole davvero seriamente indagare 
su piste estere - che poi sono piste 
italiane - è forse più produttivo inda
gare su uq uomo che gioca da un ~e
cennio su due tavoli e che ha notoria
mente aiutato anche il terrorismo ne-

ro italiano e estero. 

Parliamo pure della Cecoslovacchia, 
dunque, e se ci sono prove serie, che 
vengano fuori; ma parliamo anche di 
altro: parliamo ad esempio del fatto 
che all'indomani dell'uccisione di Mo
ro oltre cento funzionari dell'ambascia
ta americana a Roma - e proprio 
quelli maggiormente in odor di CIA 
- furono bruscamente e improvvisa
mente dispersi in altre capitali. La co
sa è ancora più strana se si pensa che 
la permanenza di agenti segreti in ca

pitali estere varia sempre da tre a cin
que anni, non meno di tre altrimen
ti non riescono ad ambient:usi, non 
più di cinque altrimenti rischiano trop
po. Ebbene tra i cento funzionari al
lontanati, tra maggio e giugno 1978, 
troppe persone erano a Roma da trop

po pochi mesi. 

Al di là delle strumentalizzazioni, 
dunque, la recente polemica ha avuto il 
merito di porre sul terreno un proble
ma reale; c'è da augurarsi che ora si 
cominci sul serio ad indagare: da gran 
tempo assistiamo alle incredibili gia
culatorie di chi ritiene - o finge di 
ritenere - che le BR siano un grup
po « autonomo e incontaminato». 

Se si vuole davvero cercare di sco
prire la verità, occorre partire da pre
messe logiche. Ad esempio è assoluta
mente impensabile che un'eventuale in
terferenza dei servizi segreti orientali 
possa t!vvenire senza l'esplicito consen
so dei servizi americani. Proprio per-
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ché l'Italia è il «ventre molle» della 
NATO, il nostro paese è sotto il pie
no e diretto controllo americano, non 
è dunque assolutamente immaginabile 
che un qualsiasi intervento esterno av
venga senza la connivenza - anzi la 
complicità - statunitense. Anche a 
proposito dela Turchia, ad esempio, 
è assai più logico pensare che siano 
stati gli stessi servizi segreti america
ni ad alimentare il terrorismo per poi 
avere la giustificazione del colpo di 
stato. E' la logica del SID parallelo, 
« una struttura di sicurezza che crea 
insicurezza per poi dare sicurezza », 
una logica che già fu applicata in Ita
lia con la Rosa dei Venti. 

Ma forse le polemiche di questi gior
ni possono servire almeno a questo: 
a far riflettere sulla molta strada che 
ancora devono fare le indagini. Per il 
caso Moro sono stati rinviati a giudizio 
quindici azzoppatori di complemento: 
non neghiamo che possono essere real
mente tra i responsabili, ma sono cer
tamente l'ultimo anello di una lunga 
catena. Il giudice Tamburino osservava 
acutamente sull'Europeo del 9 febbra
io che le indagini sul terrorismo stan
no lasciando in tutti noi una profonda 
insoddisfazione perché non coprono ]' 
abisso che c'è tra il « troppo grande >> 

e il « troppo piccolo », tra le minac
ce americane a Moro e i quindici az
zoppatori che - dice Patrizio Peci -
si sarebbero addestrati « sulla spiaggia 
di Ostia ». Per un'operazione milita
re di quella precisione sono necessari 
mesi, forse anni di addestramento, che 
solo i servizi segreti sono in grado di 

fornire. 

A questo proposito forse l'unico pas
so avanti compiuto in questi anni ri
guarda Giovanni Senzanì. Il criminolo
go appare come il primo, e finora uni
co anello di congiunzione tra il « trop
po grande» e il « troppo piccolo»; l' 
unico personaggio al quale si possa con 
qualche credibilità attribuire un ruolo 
dirigente nelle BR e quindi un ruolo 
nella gestione politica del caso Moro. 

Ma chi ha condiviso con lui questa 

gestione? E per conto di chi? Sappia
mo che Senzani ha soggiornato per un 
anno negli Stati Uniti. Da solo que
sto episodio non costituisce un motivo 
di valido sospetto, ma potrebbe esse
re un indizio. Quello che ci sembra 
importante, per ora è che Senzani rin
via ad un ambiente credibile come ruo
lo gestionale del movimento eversivo, 
mentre finora tutti i personaf?gi che 
erano comparsi nelle cronache del ter
rorismo - tranne il gruppo del 7 apri
le - erano francamente incredibili nei 
panni. che si voleva a forza cucire lo
ro addosso, di capi delle BR. 

D'altro canto bisogna dire che un 
gruppo dirigente politico adeguato al
la portata del movimento deve neces
sariamente esistere. Dall'aprile 197 4, 
quando fu rapito il giudice Sossi in 
sospetta coincidenza con la camr>aP,na 
sul referendum, tutte le maggiori azio
ni terroristiche sono state programma
te e gestite con un eccezionale tempi
smo politico, e con obiettivi politici 
chiarissimi, in gran parte purtronoo 

raggiunti. Sarebbe folle se non ci fo~
se, in retrovia. un nucleo politico che 
spera di raccogliere, a più o meno hre

ve scadenza, i frutti di queste azioni. 

D'altro canto la stessa sopravviven
za del terrorismo per tanti anni dimo
stra che non si tratta, non può trat
tarsi, di un fenomeno meno spontaneo. 
Certo, c'erano in Italia le condizioni 
sociopolitiche perché il terrorismo ger
mogliasse: l'emarginazione giovanile. la 
disoccupazione, la delusione per i man
cati sbocchi di una stagione politica ir
ripetibile. Ma tutto questo non pro
duce da solo un movimento terrori
stico; perché questo avvenga è neces
sario ben altro: sono necessari aiuti e 
connivenze, ed è necessaria una salda 
guida politica, che abbia chiari obietti
vi, che stabilisca legami con altre for
ze politiche o corpi separati. 

Solo individuando questo nucleo di
rigente politico, il fenomeno terroristi· 
co potrà essere definitivamente scon

fitto. 
G. D. L. 
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LETTERA A GUIDO CALOGERO 

Un dialogo importante 

Caro Guido, 
per chi, come Te, ha visto nel 

dialogo uno dei punti più alti del
/' esperienza umana, sia a livello re
lazionale che a quello teorico, sa
rà certamente stato molto meno do
loroso di quello che lo sarà per 
molti di noi il distacco dall'inse
gnamento universitario. Perché il 
Tuo dialogo <tOn si è certamente 
iniziato con la Tua precocissima e
sperienza universitaria, né si inter
rompe con una certa conclusione di 
essa. Ma per noi questo può essere 
un momento per fare un bilancio di 
quanto Tu ci hai dato, di quello che 
Tu hai rappresentato per noi e di 
quali forme può avere e in che mo
do può proseguire il nostro dialogo 
co't Te, che dura (per lo meno per 
quello che mi rifl.uarda) dai lonta
ni tempi della giovinezta. 

Questa lettera aperta, che io Ti 
invio attraverso l'Astrolabio, che è 
il giornale fondato da Ferruccio Par
ri, giornale in cui con maggiore di
mestichezza posso stabilire dei col
loqui con coloro coi quali mi sem
bra indispensabile parlare, questa 
lettera, dico, ha il si[!,nificato non 
di un bilancio di un'esperienza co
mune, ma dr u•1 pubblico tentativo 
di partire da un'analisi del contribu
to che Tu puoi dare ancora a tutti 
noi in questa difficile e per certi 
aspetti drammatica stagione della 
nostra convivenza civile. 
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Mentre Tu Ti conf!.edi da un cer
to tipo di rapporto didattico ma ne 
mantieni e ne trasformi tanti altri 
di rapporti dialo[l,ici (noi speriamo 
e desideriamo itttensamente che Tu 
lo faccia), io non posso non ripen
sare, ad esempio, come il mio in
gresso a 26 anni nella didattica uni
versitaria non fu in nessun modo 
collegato ad una mia vocazione o ad 
una mia decisio11e1 ma a una Tua 
perso-iale autonoma intt1izione ed a 
una Tua offerta. La mia relativa mo
destia non mi spinge aflatto a dire 

di Adriano Ossicini 

che non sta a me stabilire se que
sta mia esperienza abbia avuto ed 
abbia un valore positivo. Nonostan
te i miei errori, sono certo che in 
fondo è stata positiva, ma questa 
positività, debbo testimoniarlo, è 
dovuta ad una Tua scelta e ad una 
Tua intuizione. Ma anche per quel
lo che riguarda l'impegno morale e 
politico, come "ZOn ricordare cosa ha 
significato per me la lontana ma pur 
sempre presente stagione de « La 
scuola dell'uomo». Cosa dire sul 
piano pratico, e su quello emotivo, 
che cosa significò, mentre ero a 
Regina Coeli a disposizione del Tri
bunale speciale per la difesa dello 
Stato, sentire che anche Tu, dopo il 
carcere ed il confino, eri tornato nei 
duri giorni della primavera del '43 
insieme con '10i appunto in carcere. 
Ma, a parte l'insegnamento sul pia
no etico e politico, vorrei ricordare 
a tutti l'importanza fondamentale di 
alcune scelte e di alcune intuizioni 
che Tu avesti e che Tu operasti 
nell'ormai lontano ma non dimen
ticato Convefl.'10 che si tenne a Tre
mezzo nel 1946 per iniziativa del
!' allora Ministro dell'assistenza post
bellica Sereni, Convegno nel quale si 
gettarono le basi di una radicale ri
forma dell'assistenza nel nostro Pa~
se e Tu promuovesti i modi e le 
forme di questa nuova assistenza, 
tra l'altro fondando la prima scuola 
moderna di servizio sociale nel '10-
stro Paese, quella che porta anco
ra il segno delle Tue scelte di allo
ra e il nome che Tu gli hai dato: 
il CEPAS. 

Tra l'altro, ricordo come la per
sona che Ti è più cara, una perso
na che è cara molto a tutti noi, Ma
ria, la Tua compagna da sempre. tt
nesse una fondamentale relazione 
sulle basi umanistiche necessarie a 
un nuovo modo di impostare l'as
sistenza o:el nostro Paese. 

C'era anche Musatti in quel Con
vegno e si parlò di un nuovo ruolo 

della psicologia, non solo nell' assi
stenza in generale, ma in quella psi
chiatrica e sanitaria in particolare. 
Ed io, da giovanissimo uditore, ripe
to, per Tua scelta, divenni didatta. 

Ma questi ricordi no., hanno una 
funzione commemorativa, ma vo
gliono oggi stabilire, in un momen
to in cui i problemi dell'assistenza 
sociale in generale e psicologica e 
psichiatrica in particolare sono in 
una profonda crisi sia pure di cre
scenza, vogliono stabilire da quali 
punti siamo partiti per proporre at
traverso questi duri decenni di atti
vità e di dialogo le basi per un mo
derno discorso e per una moderna 
azione in questo decisivo settore 
della convivenza umana. 

Per cui in un momento in cui al
cuni Tuoi impegni si attenuano, 
questa mia lettera vuole essere un 
invito per un più intettso dialogo 
con Te sui grandi problemi del/' as
sistenza sociale, psicologica e psi
chiatrica. In questo momento deci
sivo anche a livello legislativo un 
Tuo contributo creativo, come allo
ra, può essere per noi determinante. 
Come vedi questa mia lettera è un 
invito al lavoro comune e spero che 
insieme a questo invito Tu V01,lia 
acco1,liere un mio lu.,go, affettuo
so abbraccio riconoscente come te
stimonianza di una profonda amici
zia nella quale sono cresciuto in 
questi duri, difficili, ma in fondo 
entusiasmanti anni della nostra vita 
civile. 

• 
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Dal u programma comune » a slogans 
elettorali buoni a tutti gli usi: 

mai come adesso M itterrand si è sentito 
così vicino all'Eliseo. 

Quel che più colpisce - nelle proposte 
presentate durante il Congresso 

straordinario del PSF - è )'assenza 

di un'analisi convincente della crisi 
economica e delle sue conseguenze per 

il movimento operaio. 
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Marcha1s e 
M1tterrand 

Francia 
verso le elezioni 

La sinistra 
divisa 

' . puo Vincere 
di Marcelle Padovani 

A Parigi - febbraio. Da 
W quando François Mitter
r.inJ si copre la testa con 
una « casquette » blue alla 
Helmut Schmidt, alcuni, a 
Parigi. si sono convinti che 
quel copricapo è un porta 
fortuna: il segno che il lea. 
der socialista francese è in 
grado <li vincere la prossi
ma elezione presidenziale e 
di governare la Francia cosl 
come Schmidt la Germania. 
Come dire : questo si che è 
un copricapo di governo! Al
tri, i comunisti, ci vedono il 
simbolo della sterzata a de
stra dei socialisti: a occhi 
chiusi verso la socialdemocra
zia à /'allemande, essi dico· 
no. Al di là dei pettegolez
zi, è chiaro ormai che un' 
idea sta maturando in Fran· 
eia. E cioè che è possibile 
che la sinistra esca vincente 

dalla prossima consultazione 
elettorale (aprile-maggio 8 1). 
Alcuni sondaggi, la cui cre
dibilità rimane intaccata, dan
no il 51 % a Mi tterran<l al 
secondo turno. Come se la 
destra giscardo-gollista, logo
ra, scossa dagli scandali e ul
tradivisa (saranno tre i gol
listi a contendersi l'eredità 
del Generale), non ce la fa
cesse più a tenere le redini. 
Ma quale sinistra può spun
tarla? Con quali riflessi per 
l'eurocomunismo e l'euroso
cialismo? 

Créteil, 24 gennaio: in 
questa cittadina della ban
lieue di Parigi, c'è grande 
festa oggi sotto una tenda 
dipinta di rose (il simbolo 
del P SF). Il congresso stra
ordinario del partito designa 
ufficialmente Mitterrand co
me candidato alle presidcn--31 



Francia 
vers1J le elezioni 

ziali. Non c'è per la ve
rità, la minima suspense: 
alla quasi unanimità, i dele
gati hanno già votato per 
lui. E cosl che a 64 anni il 
segretario socialista si accin
ge ad affrontare per la terza 
volta una campagna impe
gnativa come quella presi
denziale. Nel '65 ottenne il 
45"0 dei suffragi, e nel '74, 
il 49,5%, avvicinandosi di 
300.000 voti alla maggioran
za assoluta. Il partito, che 
fino a qualche mese fa da
va segni di una crisi reale 
del militantismo, e si divide
va in sostcnicori di Mitterr
and (e della linea dell'unione 
delle sinistre). e seguaci di 
Miche! Rocard (più duttile 
sulle alleanze), si è di nuo
vo unificato intorno al suo 
leader. Rocard fa addiri ttu
ra parte dello staff del can
didato. 

Ma con quale programma 
Mitterrand affronterà la de
stra:> '.\!elle proposte presen
tate a Creteil, non si coglie 
niente che rassomigli al 
« programma comune di go
verno», firmato nel '72 col 
Partito comunista, e che 
peccava per ecceso di detta
gli. Nel programma odier
no, non vengono elencate 
lun~he liste di nazionalizza
zioni, né valutato il livello 
del salario minimo garanti
to dell'industria, e neppure 
menzionato se si sceglie o 
meno lo sviluppo dell'arma
mento nucleare. Si affronta
no più volentieri argomenti 
più ~enerici: « salvare la Re
pubblica e la democrazia che 
sono in pericolo »; « mette
re fine ai privilegi del gran
de capitale »; « bloccare la 
regressione generale della 
Francia »; « dare la prece
denza all'occupazione»; « fa
vorire l'insegnamento e la ri
cerca » cosl come « la giu
stizia per le donne»; « co-
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struire una società capace di 
liberare il cittadino, stabilen
do un rapporto nuovo con 
la natura ». 

Quel che di più colpisce 
in questo programma. in ve
rità, è l'assenza di un'anali
si convincente della crisi 
economica e delle sue con
seguenze per un movimento 
operaio che si candida alla 
ge!>tione dcl potere (non vi 
sono accenni a una qualsia
si politica di austerità), no
nostante l'inflazione sia al 
12% ed il numero dei di
soccupati raggiunga il milio
ne e 600.000 unità. 

Se ~iriamo lo sguardo ver
so l'altro partito della sini
stra, il panorama è ancora 
più preoccupante. Il Partito 
comunista francese sta viven
do anni bui. Più bui di quel
li attraversati con De Gaul
le, quando buona parte del
le masse popolari influenza
te dal PC scelsero di appog. 
giare il nazionalismo golli
sta. Crisi del militantismo 
con la caduta brutale della 
frequentazione delle cellule. 
Crisi della disciplina eletto
rale quando, nonostante le 
parole d'ordine del partito, 
gli elettori comunisti del
l'Aveyron votano, il primo 
dicembre, per il candidato 
dcl Partico radicale al secon
do turno di una elezione par-
1.i.1lc. Crisi del .-apporto con 
gli intellettuali comunisu, 
quando il romanziere Robcrt 
Mcrle dà le dimissioni, e an
che la scrittrice Hélène Par 
melin. e il pittore Edouard 
Pignon; quando numerosi 
intellettuali comunisti rifiu
tano di firmare l'appello a 
votare per Georges Marchais, 
candidato comunista all'ele-
1.ione presidenziale; quando 
i giornali dell'Humamté so
no, il 13 gennaio, richiama
ti all'ordine con un testo 
pubblicato sul giornale dcl 

partito ( « la vocazione dei 
giornalisti comunisti è di di 
fendere la poli ti ca del loro 
partito »). Crisi del rappor
to ccn gli intellettuali non 
comunisti quando, per de
nunciare la concentrazione 
de~li emigrati nelle città del. 
la periferia parigina gestite 
da sindaci del PC, il partito 
lancia, il 24 dicembre, una 
squadra di giovani militanti 
a distruggere un « fover » 
di Vitry, una casa che dove
va ospitare degli emigrati 
africani: un'azione condan
nata da tutti i democratici. 

La crisi del rapporto con 
gli intellettuali è d'altronde 
soltando l'indice di una cri
si più generale di credibilità 
dcl partito. Da quando il 
PCF ha preferito, nel 1978, 
far passare i suoi interessi 
elettorali prima dell'interes
se della sinistra unita, sce
gliendo di non governare 
piuttosto che farlo in una 
posizione subalterna rispet
to ai socialisti (il PSF ottie
ne in effetti una media del 
25%, mentre il PCF rima
ne sul 20-21 % ). tutta la po
litica comunista è orientata 
sulla difesa esclusiva di un 
partito « assediato» dalle 
forze della reazione. Un par
tito ghettizzato e autoghet
tizzato, per la verità. Seopel
limento dell'unione delle -;i
nic;trc e seopellimento del
l'eurocomunismo: nell'alli
nearsi sulle posizioni sovie
tiche sia a propoc;ito dell' Af. 
ganistan che della Polonia, 
il PCF ha cessato di essere 
un polo innovatore all'inter
no dcl movimento comunista 
internazionale, capace tra l' 
altro di influenzare una evo
luzione positiva nei paesi 
dell'Est. Se dal '72 al '76 
il partito aveva incoraggia
to gli studi critici sul socia
lismo reale, autorizzando la 
pubblicazione di L'URSS et 

nous, dal '77 in poi si è in
vece convinto che un « giu
dizio globalmente positivo » 
può essere dato su quelle 
esperienze. Sembra in realtà 
che per delle ragioni di poli
tica interna e di mera auto
difesa, persuaso di avere, col 
programma comune di go
verno, ceduto a una politica 
probabilmente troppo oppor
tunista, il PCF stia vivendo 
un periodo di chiusura su 
se stesso e di conseguente 
riavvicinamento al vecchio 
modello sovietico. 

In tali condizioni di crisi 
e di divisione a sinistra, uno 
s'interroga: in caso di vitto
ria di Mitterrand al secon
do turno dell'elezione presi
denziale, ci saranno o no dei 
ministri comunisti nel gover
no nominato dal presiden
te? Quale ne potrà essere il 
pro~ramma e quali le allean
ze? E quale la politica este
ra? Pro distensione, pro 
Reagan o semplicemente na
zionalista? E' in questo ma
re di incognite, con una si
nistra ultradivisa e una 
opinione pubblica profonda
mente spoliticizzata, che si 
sta profilando, almeno allo 
stato attuale delle cose, una 
vittoria di Mitterrand. 

M. P. 
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''Cambio'' 
in Spagna è solo il nome 

di una rivista 

A Le spiegazioni « perso
W nali e famigliari » date 
da Adolfo Suarez della sua 
decisione di dimettersi da 
presidente del Consiglio dei 
ministri e da leader del par
tito di maggioranza « Unio
ne del centro democratico » 
hanno resistito sì e no qua
rantott'ore. Quello che tutti 
- a Madrid e nel resto del
la Spagna - sapevano da 
tempo sulla sollevazione in
terna (di alcuni ministri e 
notabili dell'Ucd) ed « ester
na» (di parte della gerar
chia militare e dell'establish
ment finanziario-industriale) 
contro la linea governativa 
di Suarez è venuto fuori non 
appena il premier dimissio
nario e il direttivo Ucd han
no proposto al re Juan Car
los il possibile successore: 
Leopoldo Calvo Sotelo, ex 
ministro incaricato dei rap
porti con la Comunità eco
nomica europea e responsa
bile degli affari economici nel 
governo decaduto, ormai in
vestito soitanto dell'ordina
ria amministrazione e man
tenuto costituzionalmente in 
carica fino alla formazione 
del nuovo gabinetto. Con
tro l'investitura immedil'lta a 
Calvo Sotelo hanno subito 
sparato a raffica tutti i com
ponenti dei gruppi anti-Sua
rez. Per il momento - han
no dichiarato - l'indicazio
ne fornita dal primo mini
stro non è nemmeno da 
prendere in considerazione. 
Come collega del presidente 
del Consiglio, Calvo Sotelo 
avrebbe infatti « sempre ap
poggiato la politica di rinun
cia e cedimento nei confron-

Da Suarez a Calvo Sotelo: 
ma la crisi è anche di prospettive 

di Mario Galletti 

ti dell'estremismo autonomi
stico basco, catalano e an
daluso », e come economista 
sarebbe « addirittura respon
sabile del fallimento dei pia
ni di risanamento finanzia
rio e produttivo»: espres
sione eufemistica per indi
care la presunta « debolez
za » del governo di fronte 
all'ondata di agitazioni so
ciali contro il carovita, l'in
flazione e la disoccupazione. 

Cosi, già il « primo tem
po » della crisi di governo 
(la prima in senso stretto 
politico-parlamentare che la 
Spagna affronti dalla restau
razione della democrazia) 
aveva chiarito a sufficienza 
le ragioni delle clamorose di
missioni di Suarez. La con
troprova si è avuta subito 
dopo, nel periodo di stasi 
nelle consultazioni imposto 
dal drammatico viaggio di 
Juan Carlos nel Paese Ba
sco e dalla convocazione (do
po tanti aggiornamenti) del 
congresso dell'« Unione del 
centro democratico» a Ma
iorca. Proprio allora, le cor
renti e i notabili che aveva
no ritirato il loro appoggio 
al premier, costringendolo al
le dimissioni, hanno mostra
to una « certa disponibilità » 
verso Calvo Sotelo, a patto 
che egli si pronunciasse per 
uno spostamento a destra 
dell'azione governativa e fos
se propenso, in sede parla
mentare, a cercare una qual
che saldatura con il gruppo 
di Praga Iribarne (destra più 
o meno « civilizzata », per 
usare il termine corrente in 
Spagna). Non appena l'aspi
rante premier è parso indi-

ne ad accettare questa linea, 
quasi tutte le riserve con
tro di lui sono cadute. Sia 
o no l'ex consigliere econo
mico di Suarez a formare il 
nuovo gabinetto spagnolo, e 
gli riesca o no di cucire una 
maggioranza stabile attorno 
al suo non ancora precisato 
programma, ecco dunque 
chiariti anche i termini es
senziali della polemica che 
ha fatto da sfondo alla crisi 
di fine gennaio. 

Subito, però, è bene iden
tificare almeno i mass1m1 
protagonisti (quelli palesi è 
facile, meno lo è per gli 
occulti e i reticenti) del 
pronunciamento anti-Suarez. 
Tutto ciò è indispensabile 
anche per non indurre nel
la supposizione che l'opera
to di Adolfo Suarez - spe
cialmente negli ultimj tem
pi - sia da considerare il 
meglio di cui la Spagna aves
se bisogno, e per chiarire 
ulteriormente che quella che 
si vuole imprimere alla po
litica spagnola oggi è una 
sensibile svolta a destra. 
Dunque: hanno promosso la 
crisi i componenti del grup
po dc del partito di maggio
ranza. Si tratta di una fra
zione consistente dell'Ucd. 
Gli esponenti di essa sono 
attestati su posizioni peggio 
che moderate: nel 1977, 
proprio per non cooperare 
con l'esponente di « Izquier
da democratica » Joaquin 
Ruiz Gimenez (sinistra de
mocristiana) alla formazione 
di un partito autonomo di 
ispirazione cattolica, decisero 
di confluire nella « Unione di 
centro », dove costituiscono 
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ormai il più rilevante gruo
po di pressione. Come è di
mostrato, del resto, dal fat
to che non appena hanno de
ciso di « sbarcare » Adolfo 
Suarez, sono pienamente riu
sciti nel loro intento. 

Lo sfondo reale sul quale 
si è innestata la crisi ( la si
tuazione politica generale del 
paese: in connessione sia 
con le tensioni sempre più 
acute nelle Province basche, 
sia con l'aggravarsi dei nro
blemi economici e sociali) e 
le stesse condizioni che la 
destra dell'Ucd pone all'e
ventuale nuovo primo mini
stro prima di accordargli la 
propria fiducia evocano pe
rò - come si è detto - al
tre pressioni esercitate a 
danno di Suarez oltre quelle 
manifestatesi nel partito di 
maggioranza. Siamo qui nel 
campo delle « voci » e del
le « ipotesi »; non tutte, pe
rò, sono gratuite. Si sa per 
esempio che il giorno stesso 
in cui le dimissioni di Sua
rez sono state comunicate, è 
stato annunciato anche il 
viaggio di Juan Carlos nel 
Paese Basco: viaggio che 
Suarez aveva consigliato di 
rinviare per farlo coincidere 
con la promulgazione di una 
amnistia generale, la cui ela
borazione avrebbe richiesto 
uno studio e consultazioni 
di alcuni giorni. I militari 
si sarebbero opposti minac
ciando prese di posizione 
pubbliche con il rischio di 
una più grave crisi nei rap
porti fra governo, Palazzo 
reale e gerarchia delle Forze 
armate. I militari l'hanno 
evidentemente spuntata. Il -33 



segno evidente del successo 
delle pressioni sul re sareb
be stato dato dal fatto che 
l'annuncio della v1s1ta in 
Euzkadi è stato comunicato 
non dal governo, com'è sem
pre avvenuto in circostanze 
del genere, ma dalla Zarzue
la, residenza del monarca. 

La destra militare non ha 
rinunciato a lasciar intravve
dere il proprio « protagoni
smo » nel momento in cui 
veniva annunciata la crisi di 
governo. Sono state fotte 
circolare, a fine gennaio, il
lazioni su uno « stato di vi
gilanza » nelle caserme, e al
larmanti indiscrezioni su riu
nioni e « consultazioni » fra 
comandanti di vari reparti. 
Una parte della stampa ha 
ammesso che questa volta I' 
allarmismo era alimentato 
proprio da alcuni generali. 
In un momento di tensione 

generalizzata, che si accom
pagna all'estendersi di quel
senso di delusione che in 
Spagna definiscono « desen
canto », e in coincidenza con 
la prima crisi formale di go
verno dal 1977, l'atteggia
mento militare è obbiettiva
mente una pressione sull 'in
tero arco delle forze politi
che, perché la formula e l' 
indirizzo del nuovo gabinet
to siano conformi alle prete
se della destra. Tuttavia non 
si riesce a vedere come il 
probl~ma della ricerca di una 
maggioranza stabile in ap
poggio a un governo {di So
telo o di qualche altro espo. 
nente Ucd) orientato secca
mente a destra possa esse
re risolto. La Ucd è profon
damente lacerata e se l'ala 
progressista del partito do
vesse opporsi a soluzioni in
volutive, nessun presidente 

del consiglio potrebbe spun
tarla alle Cortes, nemmeno 
con l'appoggio dell'intero 
gruppo di Fraga Iribarne. 

E' qui che, senza esclude
re la prospettiva di elezioni 
anticipate da tenere ali 'ini
zio dell'estate, si sono inse
rite alcune proposte della si
nistra, sulla cui effettiva pos
sibilità di successo è ora im
possibile pronunciarsi. An
cora una volta non può tut
tavia fare a meno di rimar
care che la posizione dei co
munisti è apparsa assai più 
realistica e convincente di 
quella del Psoe. Felipc Gon
zales, senza alcuna consulta
zione preliminare con gli al
tri gruppi della sinistra, ha 
fatto sapere al re che il Par
tito socialista è « non solo 
abilitato, ma anche pronto a 
rilevare la direzione del go-

verno ». Il Pce, ha dichiara
to Santiago Carrillo, resta 
sostenitore di una intesa 
(che viene nettamente distin
ta da ogni eventuale formu
la governativa) di carattere 
unitario nazionale. Una via 
praticabile sarebbe quella di 
un governo formato dalle 
correnti moderne e progres
siste dell'Unione del centro 
e dai socialisti, con l'appog
gio esterno del Partito co
munista. Il che basterebbe a 
garantire a un programma di 
ripresa di raccogliere il so
stegno di una maggioranza 
stabile. Purtroppo però gli 
elementi di contrapposizione, 
di divisione e di rivalità pa
iono prevalere - nonostan
te la gravità della situazio
ne - sulle ragionevoli spin
te a tentare un autentico su
peramento della crisi. 

M. G. 

<<LIBIA, STORIA E RIVOLUZIONE>> 
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• La Libia - intervento In Ciad, voci su collegamenti con 
organizzazioni terroristiche - è tornata di attualità. Con 
una stampa, almeno in Italia, più cattiva che buona. Ct;>· 
me sempre, si oscilla fra li più piatto conformismo pro
libico (petrolio. commesse, scambi commerciali, forse col
lusioni fra servizi segreti) e la più ottusa Incomprensione. 
E' in questo clima non propriamente propizio che alla fJ. 
ne di gennaio si è svolto a Roma, organizzato dall'Istituto 
italo-africano Insieme al Centro di studi libici di Tripoli, un 
convegno Italo-libico su • Libia, storia e rivoluzione •, con
vegno già in programma l'anno scorso e rinviato • in extre· 
mis • per un'altra coincidenza sgradevole (si era allora 
in piena offensiva di non meglio identificati sicari contr.l 
gli oppositori del regime libico in Italia e In Europa). 

li convegno conteneva In sé, si direbbe obbligatoria· 
mente. non pochi equivoci. Anzitutto, la parte libica si pre
sentava con relazioni certamente omogenee e compatte, 
tutto il contrarlo del pluralismo e comunque dell'oggetti
vità scientifica. Ma gli equivoci non mancavano neppure 
da parte italiana. Nonostante la difesa pronunciata col 
consueto garbo e con molta buona volontà dal prof. Ga
brieli, troppe fette del nostro mondo accademico arabisti· 
co o africanistico sono di origine • coloniale •, anche per 
le funzioni svolte durante l'epoca coloniale. e si assiste 
oggi ad atteggiamenti ambigui fra complessi di colpa non 
interamente rimossi, tentazioni paternalistiche e riscoper
te acritiche dell'• altro•. In altri relatori, anche di valore, 
è sembrato prevalere Invece un desiderio persino ecces
sivo di compiacere l'attuale governo libico, col risultato 
di non rendergli un buon servizio, perché qualsiasi poli· 
tica, anche quella di Gheddafl, va giudicata per quello che 
è e non per un'esaltazione preconcetta, tanto più se stl· 
lata sulla base di una semplice lettura ideologica. Con tutto 
ciò, poiché alla fine la complessità della realtà libica In 
qualche modo ha avuto la meglio sulla tendenziosità delle 
interpretazioni, il convegno ha assolto un compito posi· 
tivo. e non si capisce perciò li livore sprezzante con cui 
alcuni hanno ritenuto di parlarne (si veda la • Repubblica • 
del 31 gennaio). 

li caso libico, in effetti, è esemplare di un certo • lr· 

razionalismo • che caratterizzerebbe la politica del paesi 
del Terzo Mondo. Le • provocazioni • di Gheddafl sono 
note. Molte sue iniziative, anche quando predisposte am
piamente a recepire i contributi di altri paesi (si pensi al 
le tentate • unioni • con Egitto e Tunisia, che, se realiz
zate, avrebbero comportato una semlsparizione della li
bia), sono percepite dall'esterno come • espansionisti
che•. A ciò si aggiunge l'assenza - stante la disarticola
zione e arretratezza della società libica - di un • sog
getto sociale • ben definito da investire del processo ri
voluzionario. Questi limiti - soggettivi o strutturali -
non lmpeJiscono però che molti degli attacchi contro 
Gheddafi siano dettati dalla constatazione che la sua po
litica non è • funzionale • agli interessi di una stabilità 
intesa come difesa degli Interessi costituiti. Si ricorderà 
- se la citazione è lecita - che Mao diceva che • niente 
come la confusione spaventa la borghesia internazionale •. 

li fatto è che li vuoto culturale In cui si svolge In 
Italia il dibattito sui fenomeni del Terzo Mondo falsa tutte 
le prospettive. Non dovrebbe essere una novità che molte 
delle rivoluzioni che hanno come protagonisti popoli ex
colonlall presentano la specificità di essere nello stesso 
tempo Innovative e regressive, Innovative In quanto tese 
a costruire uno Stato indipendente, a promuovere lo svi
luppo economico, eccetera. e regressive o revivalistiche 
in quanto giustamente preoccupate di ancorare al proprio 
passato lo Stato indipendente. a costo di rievocare forze 
• interne • che possono apparire reazionarie. Non sfuggo
no in genere a questa contraddizione le rivoluzioni isla
mich.,, quella libica non meno di quella Iraniana. La va
stità della tematica che si è creduto opportuno affrontare 
al convegno di Roma e Il livello diseguale delle relazioni 
non hanno permesso di mettere a fuoco la natura di que
sta rivoluzione che una studiosa come Ruth First non a 
caso ebbe a definire • elusiva •, ma alcuni spunti non so
no mancati. Un'occasione perduta? Meglio parlare di un 
primo tentativo per affrontare una questione atipica e 
difficile con strumenti meno approssimativi di quanto non 
sia la norma sulla nostra stampa e nella polemica politica 
di tutti i giorni • G. C. N. 
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TACCUINO SOVIETICO 

e Mosca febbraio - Siamo vicinissimi al congres
so del PCUS 

1

il XXVI nell'ordine. Nel grande palazzo 
del Cremlino' gli oltre seimila posti attendono i de
legati già da tempo pronti a nominare lo staff 

che dirigerà paese, partito, stato, governo per _un'altra 
pratiletka. Ma alcune domande - e tutte di grosso 
calibro - circolano qui a Mosca. Si riferiscono so
prattutto a questi anni trascorsi che f))ivcllo popol~rc 
vengono definiti gli « anni di Brezne~ ». "l!na ~eno
dizzazione, questa, tradizionale. Come dire glt anru del
la rivoluzione, della guerra, del «culto», di Krusciov 
ecc. Quindi: gli «anni di Breznev». Come sono st~ti, 
come saranno giudicati, che posto avranno nella stona? 

Una prima risposta, se non vuole apparire pura av
ventura mentale, non può non essere .che per gradi 
di approssimazione inevitabilmente parziale, fr~men
taria fatta di verità incomplete. E una delle prime ve
rità in cui ci si imbatte è insita nel personag~io stes
so, cioè nei .sapere come è stato - prima che il « tem
po» di Br<":mev - il « personaggio» Breznev. 

Si può quindi iniziare da questo ?,radino cercando 
di estrarre cfalle montagne di carta e di celluloide pro
dotte dalla propaganda ufficiale sovietica, quel gra
nello di verità che consente la ricostruzione realistica 
dcl percorso fatto dal personaggio. Che ci consenta, 
in altri termini, una risposta alla domanda: come mai 
è riuscito il figlio dell'oscuro siderurgico ucraino a sa
lire le vette- del potere nell'URSS? Perché è stato 
proprio lui e non un altro, a trovarsi al timone del
lo Stato più grosso del mondo negli anni 60, 70, 80? 
Quali i fattori soggettivi e oggettivi di questa ascesa? 

Uno dci punti ricorrenti della rappresentazione uf · 
fidale di Breznev consiste nella tesi della tipicità del
la sua carriera. La « saga di un comunista » è intito
lato il film a lui dedicato. « Uno che ha sempre divi
so - nel bene e nel male - le vicende del proprio 
popolo, del proprio partito » insiste la biografia uffi

ciale edita dalla « Stampa e propaganda » del PCUS. 

La sottolineatura della somiglianza, della « non di-
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Al Cremlino 
e' era un radar. 
Si chiama 
Leonid Breznev 
di Ca rlo Benedetti 

11 XXVI del PCUS annuncia lo staff che dirigerà l 'URSS 
alla soglia del 2000. La figura " il ruolo del segretario 
generale visti alla luce della •tipicità li del personaggio. In 
un volume edito a Mosca questa « caratteristica li 
viene descritta come una e capacità li di cogliere 
• quel che l'ambiente aspetta dal vertice li. Su tutto e su 
tutti l'ipoteca dell'anziano leader. 

versità » dcl personaggio rispetto a milioni e milioni 
di altri sovietici, militanti del partito o funzionari del
lo Stato, è un tratto obbligatorio, quasi rituale, di tut
ti i discorsi - sentiti e da sentire - di singoli diri
genti o lavoratori. 

Tutta questa insistenza, che a qualcuno può sem· 
brare forzatura propagandistica, risponde invece alla 
realtà dci fatti e fornisce, mi sembra, una efficace chia
ve di interpretazione di tutta la vicenda. Basta dare 
un'occhiata alla traccia cronologica per convincersene. 
A poco più di 20 anni - dopo aver fatto la prima 
scelta politica - e cioè l 'iscrizione al Komsomol, ti
pica di un figlio di un siderurgico, va a studiare per 
diventare operaio, tecnico lui stesso (un'altra scelta ti
pica dei giovani della sua generazione). Va a lavorare 
negli Urali a cavallo tra gli anni '20 e '30, cioè pro
prio nel momento in cui la zona è uno dei teatri prin
cipali della realizzazione del primo piano quinquennale. 

Va a fare il militare nell'epoca (la seconda metà 
degli anni '30) e nella zona (al di là del lago Bajkal) 
dove si concentrano la tensione e l'attenzione del pae
se minacciato dall'attacco giapponese. Diventa un qua
dro tecnico quando - per bocca di Stalin - il par
tito proclama «i quadri sono tutto)>, e va al fronte 
quando il partito si mobilita e mobilita tutta la nazio
ne per affrontare l'invasione nazifascista nel '41. 

Ancor più impressionante, forse, è il grado di iden
tificazione politico-ideale con il partito e con quella 
chi> nntrehbe essere definita la « classe politica )> del
l'URSS. Non c'è un momento in cui si discosti mini
mamente da quella che è la linea ufficiale del momcn· 
to. La traccia cronologica della sua biografia rispecchia 
fedelmente questo fatto: viene promosso dirigente di 
Soviet (dopo esser stato dirigente tecnico ha ricoper
to per poco tempo la carica di direttore di una fabbri· 
ca) esattamente nel '37 - segno questo della lealtà al
l'impostazione staliniana della lotta politica oramai lar· 

gamente nota. E diventa dirigente del partito nell'an· 

no successivo (quando, in seguito alle epurazioni di -35 
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massa, si sentiva una acuta fame di quadri): altra in
dubbia testimonianza della stessa lealtà. 

Non è di minore interesse constatare come entri 
per la prima volta a far parte del CC alla fine del '52, 
a meno di sei mesi cioè prima della morte di Stalin -
a quel XIX congresso che segnò un certo « decentra
mento » del potere imposto al vecchio capo dalle cir
costanze stesse - e come abbia salito il gradino suc
ces~ivo arrivando alla soglia del Politburò proprio in 
seguito al XX. 

A questo punto la tipicità del personaggio richia
ma addirittura la teoria sociologica della leadership co
sì come elaborata da Fromm, Riesman, Jennings e da 
altri studiosi anglosassoni. Una teoria che ha posto fi
ne a tutta una serie di tentativi di enucleare l'immagi
ne di leader attraverso un « inventario » dei tratti ti
pici di un c:ipo, ovvero delle capacità individuali ne
cessarie per dirigere. Avendo scoperto che tutti i ten
tativi simili portano in un vicolo cieco, gli autori del
la teoria h:tnno capovolto l'impostazione indicando co
me leader non più colui che « guida » la società, ben
sì colui in cui la società si specchia con mag~iore sod
disfozione. Quindi colui - per dirla con uno studio
so sov1euco, autore di un grosso volume dedicato ai 
problemi sociologici della politica - che « ha nella 
testa una specie di radar che gli comunica quel che 
l'ambiente aspetta da lui ». 

L'aver accettato una simile chiave di lettura signifi
ca, forse, ridurre tutto alla for1a delle circostanze? Si. 
curamente, no. C'è tutta una 5erie di fattori oggettivi. 
quelli che potremmo definire « colpi di fortuna » nel. 
l'ascesa di Breznev (per esempio le condizioni mete· 
reologiche del '54 e '55 che favorirono un primo e 
buon raccolto e che gli permisero di tornare trionfa. 
tore dalle terre vergini del Kasachstan) cosl come le 
qualità proprie del personaggio, e tra queste al pri· 
mo posto metterei, forse, la costanza del temperamen· 
co e una predilezione per la stabilità. S')no, in altri 
termini, qualità che erano maggiormente richieste, !'en
tite, come le più necessarie se non dalla massa, alme· 
no dai vertici della società sovietica, da quegli appa
rati - del partito e dello Stato - che tanto hanno 
sofferto dell'arbitrio staliniano prima e dai turbinosi 
velleitarismi riformatori chruscioviani, poi. Proprio in 
ciò, mi sembra, è da ricercarsi quel cemento che ha 
garantito e garantisce - a scapito di molteolici vo
ci di crisi nel gruppo dirigente sovietico, alimentate 
dalla stampa occidentale - la saldezza della comoagi 
ne del Cremlino. Stabilirà intesa anche come sostan
za d'impegno, continuità, coerenza, rifiuto delle deci
sioni frettolose e cambiamenti repentini si ritrova, a 
guardarci bene, tra le cause principali, praticamente, 
di tutti i maggiori successi raggiunti con Breznev, sia 
in politica estera che in quella interna. 

Non per caso - e mi limito a un solo esempio 
tra i tanti possibili - una dele sue prime mosse, do
po essere salito alla più alta carica nel partito, riguar-

dava l'agricoltura, dove la valanga delle iniziative chru
scioviane, brillanti ma discontinue e contraddittorie, 
rischiava di portare al crollo completo. Mi riferisco a 
quell'ormai, meritatamente famoso, plenum del CC del 
marzo 1965 la cui deliberazione più importante consi
steva semplicemente nell'aver stabilito punti di rife
rimento decennali per la produzione agricola, rinun· 
ciando cioè all'alternarsi annuale di indici e traguardi 
che non di rado facevano a pugni tra loro. 

Se oggi la situazione delle campagne sovietiche -
e questo si riconosce anche ad occhio nudo - diffe
risce notevolmente, favorevolmente, dall'eooca di al. 
lora, ciò si deve essenzialmente proprio all'introduzio
ne di questo principio di stabilità. 

Un altro esempio, questa volta nel campo della 
politica estera, si riferisce allo sviluppo e all'approfon
dimento del concetto della coesistenza pacifica che, de
purato da alcune intemperanze chruscioviane, ha ac
quistato indubbiamente accresciuta coerenza e intrin
seca omogeneità. 

Cosl mentre continuava a fare affidamento ai con
tatti personali al massimo livello. Breznev è giunto 
anche ad elaborare una visione della coesistenza oacifi
ca come un processo di lunga prospettiva che richiede 
non più mesi e neanche anni, ma decenni escludendo 
cioè la ricerca di sotterfugi e giochi d'effetto. 

Il merito di essere giunto a questa conclusione 
(una volta, a Tuia, ha spiegato questa sua linea) co
stituirà, probabilmente, ai?li occhi degli storici uno dei 
più P.rossi punti a suo favore. 

Ricerca di stabilità, dicevo, come tratto di carat
tere e princi1Jale aspirazione del personaggio, nel be
ne e nel male. Perché l'aver subordinato, come sem
bra, tutto a questo scopo (evitare, cioè, possibilmen
te, ogni scossa o tnrbamento ~rave nello sviluppo del
la società e dello Stato) ha comport~to - e comnor
ta - anche dei costi politici che dagli storici saranno 
magari visti come dei puri errori personali del segre
tario generale. 

Dall'invol11zione di alcuni ac;oetti della gec;tione 
economica alla Cecoc;lovacchia. dai fenomeni di buro
cratizzazione al conflitto con la dissidenza, gli esemoi 
di tali « prezzi » - pagati dalla propensione brezne
viana alla stabilità ad ogni costo - se ne potrebbero 
trovare parecchi anche se non sempre la loro meccani
ca ci si presenta sufficientemente chiara. Anzi tra i 
difetti più vistosi della sua Pestione c'è da mettere 
in rilievo prima di tutto quell'ovattamento del verti
ce -- quasi un isolamento acustico - per cui ciò che 
succede in un plenum del CC (non parliamo delle vi
cende interne al Politburò) rimane oscuro e, quindi, 
oggetto di congetture e di ipotesi più avventurose. 

Gli episodi, come il seppellimento di fatto della 
« riforma economica » o come cambiamenti nersonali 
nell'ambito dello stesso Politburò (fino all'allontana
mento nientemeno che del presidente Podgorni) non 
sono ancora scritti. Allo stato attuale delle conoscenze 
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non sappiamo come - in concreto - sia maturata la 
decisione di dare il via all'azione del Patto di Varsavia 
in Cecoslovacchia o di dar mano al progetto della nuo
va legge fondamentale dell'URSS. Ciò che sembra in
dubbio, comunque, è che in tutte queste vicende il 
peso specifico della companente relativa alla stabilità 
era non irrilevante. Perché la stabilità era ed è inte
sa dagli apparati anche - se non soprattutto - come 
immutabilità del personale: quasi una deroga in eterno 
per coloro saliti (o che salgono) ai posti di direzione. 

E' noto per esempio, come lo staff più stretto di 
collaboratori di Breznev è quello, praticamente immu
tato, che lo ha accompagnato fin quasi dagli anni prebel
lici (ma anche oui va notata 11na novità: sono in a~resa 
intellettuali organici, teste d'uovo che passano dall'an
ticamera del girone di riserva al salone del CC). Ed è 
anche noto, e forse questo è ancor più importante, 
che di questa cerchia di collaboratori più fidati ve ne 
è uno - Konstantin Cernienko, solo recentemente 
uscito dall'anonimato per diventare ufficialmente se
gretario del CC e membro del Politburò - che si era 
occupato sin dai tempi della permanenza di Breznev 
in Moldavia della collocazione dei quadri, cioè colui 
che non solo rappresentava, ma concretamente perpe
tuava, il principio della continuità ai massimi livelli 
della dirigenza sovietica. Cosl una battuta pronunciata 
da Andrei Kirilenko (altro componente dello staff) du
rante le celebrazioni del suo settantesi1110 - « settan
ta anni non sono che l'età media nell'URSS» - una 
battuta che in un primo momento poteva sembrare 
semplicemente un incidente oratorio, gaffe insil:?nifi
cante, andava interpretata invece in tutto il suo valore 
politico, programmatico: come una indicazione cioè 
che la compagine con a caoo Breznev aveva ed ha op
tato in favore della « stabilità » an7.iché dPl rinnova
mento magari non disgiunto da qualche rischio. 

L'incidenza di una tale scelta si era e si è fatta 
sentire variamente. Ho citato l'esempio della Ceco
slovacchia. Ebbene, anche se i retroscena del caso at
tendono ancora un loro cronista, alcune circostanze ao
parvero inequivoche sin da allora. Tra queste anche 
la seguente: la vera decisione s11ll'intervento non era 
stata presa in agosto, bensl nell'aprile del 1968 quan
do il plenum del CC del PCUS sancì la condanna del
l'ideologia borghese e delle visioni estmnf'e alla ideo
logia socialista della società sovietica. E' da quel mo
mento che si senti un brusco cambiamento - una ve
ra e oropria ventata di gelo - nella vita spirituale del
l'URSS. E lo stesso fenomeno - di manifestazioni 
«culturali », ideologiche che anticipano decisioni poli
tiche - può essere ritrovato anche in altre occasioni 
della nuovissima storia del paese. Con questo certa
mente non voglio stabilire una equazione assurda -
impossibile - tra le idee e l'età, quasi che vi sia una 
di pendenza dell'ossificazione ideologica dall'invecchia
mento biologico. Ma il fatto, comunque, è che proprio 
nell'ambito della scelta di immutabilità, del rifiuto di 
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cambiamenti (anche generazionali) è risultato quasi 
inevitabile che garante della stessa stabilità del vertice 
sia divenuto l'esponente del servizio ideologico del 
partito. E qui è bene tenere presente che come consi
stenza e peso specifico l'apparato ideologico in URSS 
è di poco inferiore a settori come « funzionari di par
tito », « burocrazia di Stato », « apparati di difesa » ecc. 
~on so se sia corretto, come pretende qualcuno, defi
nire questo fenomeno di « restalinizzazione )> e cioè un 
puro ritorno allo stalinismo. Ma pare indubbio che 
almeno alcuni tra gli errori macroscopici imputabili al
la gestione di Breznev siano determinati invece da que
sto fatto. 

Non deve essere estranea a questa problematica 
anche l'ultima fatica intrapresa da Breznev, quella del· 
la revisione costituzionale o, se si vuole - in una vi 
sione più lata - della sistemazione giuridico-legisla
tiva dell'URSS. Certo è ancora troppo presto per sta
bilire quali e quanti fattori - e in che misura - ab- · 
biano determinato la decisione di affrettare l'approva
zione del nuovo testo della legge fondamentale. Sem
bra plausibile l'interpretazione secondo la quale vi ab
biano influito sia gli accenti sempre più forti degli USA 
(insistenza sui diritti umani) sia i fermenti nuovi nel
lo stesso movimento oparaio e di liberazione sociale 
(eurocomunismo, ad esempio) e sia, infine, alcune esi
genze impellenti maturate nel frattempo nella società 
sovietica stessa (mancanza di rigorosi rapqorti giuri
dici fra le niende, vaghezza di alcune definizioni so
cio-economiche, precarietà formale di istituti pubblici: 
tutto ciò in sintesi che diventava causa di crescenti 
sprechi e contraddizioni). Ma vi deve aver influito. in 
qualche misura, anche l'apprensione del vecchio lea
der· per la successione. Non tanto nel senso di stabili
re delle orocedure « ammortizzanti » o fissare certe « re
gole del gioco ». La nuova costituzione - e, forse, 
più ancora quel tentativo di suscitare un dibattito di 
straordinaria ampiezza coinvolgendo ogni soviPtÌCf) 
adulto - ha risposto cosl anche ad una ricerca piì1 di 
f~ndo: di un terreno stabile perché reale, non fitti
zio. Per la prima volta, cioè, si è voluto fissare nel 
testo della massima carta del paese le cose e i rapporti 
veramente cosl come sono - o quasi - eliminando 
con questo « doppi sensi» ed equivoci vari (vedi l'ar
ticolo 6 che apertamente proclama la funzione guida 
del partito) che potevano recar fastidio a tutta la co
struzione politico-statuale dell'URSS. 

In questo senso la nuova costituzione non solo ha 
alleggerito la pressione proveniente dall'opinione pub
blica mondiale sul Cremlino - ristabilendo una com
pleta conformità tra la legge e la prassi quotidiana del 
governo - ma ha rappresentato anche una importan
te indicazione di rotta, quasi una ipoteca (con la fir
ma del Breznev segretario generale) per i futuri diri
genti del paese, impegnandoli a procedere sul solco 
fissato. Quello di Breznev, appunto • 

C. B. 
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Lunga marcia 
dell 'Islam 
in Africa 

Gian Carlo Costadonl, L'enig
ma Ciad, Ottaviano, Milano, 
1980, pp. 256, L. 4.800 

La battaglia di Ndjamena 
vinta poco prima di Natale 
dalle forze libiche intervenu
te nel Ciad e il più recente 
annuncio della soppressione 
del confine tra questo paese 
e la Libia sono eventi che, an. 
che se non destinati necessa· 
riamante a Influire in manie
ra permanente sullo svolgi
mento della guerra civile ali· 
mentata dal regime di Tripoli, 
segnano Indubbi successi nel· 
la politica di espansione per. 
seguita dal colonnello Oadh
dhafi nell'Africa saheliana, do
po una serie di insuccessi di· 
plomatici e militari, dai falli· 
menti delle unioni con que· 
sto o quel paese arabo, al. 
l'awentura ugandese. Si trat· 
ta nella stesso tempo di even· 
ti che possono rivelare la vo· 
lontà di privilegiare, rispetto 
all'attività diplomatica, quella 
sotterranea di gruppi che rl· 
chiamandosi In vario modo al· 
l'integralismo islamico. opera. 
no già da tempo nell'Africa 
nord-occidentale, dal Senegal 
alla Nigeria al Gabon, con ef· 
fettl di potenziale eversione 
nel confronti dei regimi loca· 
li, e di turbamento nei con
fronti di quella rete di solida· 
rietà arabo-africana che con 
maggiore coerenza va tessen
do in questa regione l'Algeria. 
Se l'Intreccio di motivazioni 
economiche. politiche e reli· 
glose che ha contribuito già 
In passato all'espansione del· 
l'Islam In Africa (e forni
sce oggi al presidente libico 
l'occasione di innestare le sue 
personali ambizioni su una ten· 
denza che non è esclusiva· 
mente libica) è stato ampia· 
mente studiato. soprattutto per 
Quanto riguarda il ruolo svolto 
dalla Senussia, il lettore ita· 
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llano che voglia collocare In 
questo quadro le vicende eia· 
diane non ha molto a disposi· 
zione. 

Sull'argomento fornisce una 
panoramica organica ed esau· 
riente 11 libro di Costadoni, 
particolarmente interessante 
per l'analisi dell'ambigua poli. 
tica neocoloniale della fran· 
eia (che già nel 1971, secon
do l'allora presidente Tombai· 
baye, era pronta a sacrificare 
le sue pedine locali sull'altare 
dei piani di cooperazione fran
co-libica) e per la descrizione 
della genesi di quelle contrad
dizioni Interne che hanno por
tato il Frolinat alla frammen
tazione, contribuendo al radi· 
calizzarsi della guerra civile. 
Significativa, a questo propo
sito, la rivalità fra tendenze 
Ispirate ai Fratelli Musulmani 
e di orientamento marxista, 
che mette In luce i limiti del 
tentativo di Imporre veste Isla
mica a un movimento di libe. 
razione che si proponeva di 
rappresentare anche gruppi et
nici non islamici. il libro for· 
nrsce anche informazioni utili 
sulle difficoltà derivanti dal
l'estrema frammentazione lin
guistica del Ciad, dai tentati
vi di sedentarizzazione delle 
tribù nomadi e sulla situazio
ne economica di un paese po
tenzialmente ricco ma contro!· 
lato dalle multinazionali; In ap
pendice, una serie di testi, fra 
cui i programmi del Frolinat e 
interviste con esponenti della 
guerriglia. 

Dalla parte 
dei nostri 
figli 

P. G. Doninl 

Elena Gianlnl Belotti, Prima le 
donne e I bambini, Ed. Riz
zoli, 1980, p. 208, L. 6.000 

Con questa raccolta di bra-
ni (alcuni dei quali già pub
blicati su Paese Sera ma ri· 
manipolati e opportunamente 
collegati con i nuovi). Elena 
Belottl riprende il discorso In· 
cominciato nel 1973 con Dal
la parte delle bambine e conti· 
nuato nel '79 con Che razza 
di ragazza. 

I rapporti tra marito e mo· 
glie, tra madre e figlio, tra 
adulto e bambino. tra uomini 
e animali. i rapporti tra i gio
vani. la sessualità nei bambi
ni e le differenze tra maschiet
ti e femminucce, vengono va· 
gliati attraverso una serie di 
racconti e di considerazioni 
che se hanno conservato per 
certi versi la freddezza del ta-

gllo saggistico e razionale dei 
primi libri. hanno per altri ver
si acquisito una struttura let
teraria che ne rende assai dif
ficile la classificazione. 

I bambini • ... erano un altro 
mondo, un mondo contro di 
me, pericoloso, Infido, violen
to. Avevano anche un grande 
potere, perché erano un grup
po ed erano solidali tra lo
ro ... •. Da queste osservazio
ni sull'infanzia si dipanano una 
serie di temi, che raggiungo
no a tratti une drammaticità de· 
gna d'un grande narratore, sul 
privilegi degli uomini, il ruolo 
di procreatrice della donna 
(non a caso: prima le donne 
e I bambini), la scoperta del 
nostro corpo, la riappropria· 
zlone nella donna della propria 
fisicità negata, inibita e Igno
rata. Molto efficace la descrl· 
zlone del possibile momento 
In cui si è perduto il contat· 
to col proprio corpo. • E' sta· 
ta la separazione di madre e 
figlio alla nascita... ambedue 
privati del piacere del contat
to? •.. Sono stati nostro padre, 
nostra madre. i metodi di al
levamento? ... E' stata la sepa· 
razione traumatica dalla na· 
tura, l'lmpossiblità di giocare. 
di correre... il tempo interrnl· 
nabile passato su un terrazzi· 
no del terzo piano... la scuo
la, gll Insegnanti... I vestiti sba· 
gllatl... un lavoro ripetitivo e 
faticoso ... l'automobile. l'ascen. 
sore ... •. li libro si legge CO· 
me un affascinante romanzo, 
che tuttavia non è né narra· 
tlva né saggistica: è l'abban
dono di qualsiasi tradizione e 
l'acquisizione di un'assoluta li
bertà artistica dal cui filo ini
ziale si produce una comuni
cazione sottile tra persone 
non pari e uno studio profon· 
do su questa disparità. 

Le ambiguità 
della 
filosofia 
olivettiana 

L. Baiardo 

Giuseppe Berta, Le idee al po
tere, Edizioni di Comunità, 
1980, pp. 266, L. 10.000 

Donatella Ronci, Olivetti anni 
50, Angeli Editore, 1980, pp. 
168, L. 8.000 

A vent~;i dalla scomparsa 
la figura di Adriano Olivetti e 
la sua esperienza fanno anco· 
ra discutere. La memoria del 
movimento di Comunità ci è 
finora giunta attraverso le te. 
stlmonianze. non certo distac· 
cate, di alcuni intellettuali che 

negli anni cinquanta si radu· 
narono intorno all'imprenditore 
eporediese. I richiami d'attua
lita, che molti aspetti del pen
siero e dell'attività di Olivetti 
suscitano, hanno inoltre fatto 
perdere di vista il riferimen
to obiettivo all'esperienza co
sì come essa si è storicamen
te realizzata. Ecco perché I 
due libri, di cui parliamo, ven· 
gono a colmare una lacuna of. 
frendo finalmente una ricostru
zione documentata ed un'ana
lisi il più possibile scevra da 
rimpianti, suggestioni e stru
mentalismi di vario genere. 

Berta non ha inteso scrive
re una vera e propria storia 
del Movimento di Comunità 
preferendo individuare ed ap. 
profondire i vari problemi e 
fifoni d'iniziativa che furono al 
centro dell'esperienza ollvet
tlana. Dopo un inquadramento 
storico generale che descrive 
l'iniziativa politica di Comuni
tà negli anni a cavallo tra cen
trismo e centro-sinistra, Ber
ta esamina gli aspetti partico
lari: la gestione aziendale e I 
rapporti sindacali nella fabbri
ca di Ivrea, la pianificazione 
territoriale ed economica, I 
modelli culturali ed ideologici, 
a cui s'Ispirò Olivetti. 

Le ambiguità e contraddizio
ni dell'esperienza comunitaria 
emergono chiaramente dall'ana
lisi di Donatella Roncl. Ponen
dosi In un'ottica di classe Ce· 
spressione forse desueta, ma 
sempre valida per chi guarda 
alle vicende del movimento 
operaio non in maniera aset
tica bensì condividendone le 
istanze di trasformazione so
ciale e politica) l'autrice ha 
focalizzato la sua ricerca sul 
rapporti tra gli organismi del 
lavoratori e il disegno mana· 
geriale, culturale e politico del 
• padrone illuminato •. 

Mentre il sindacato tradizio
nale mostrava di essere In rl· 
tardo nei confronti del rapido 
processo di trasformazione In. 
dustriale ed era Incapace di 
approntare una strategia ade
guata, Olivetti, che meglio di 
ogni altro sapeva muoversi a 
suo agio tra i problemi del 
neocapitalismo, ebbe buon gio
co nel ridurre il peso e la pre
senza delle organizzazioni del 
lavoratori. Per favorire l'inte· 
grazlone degli operai nel siste
ma d'Impresa si servl di un 
nuovo sindacato, Autonomia 
Aziendale: non il solito sinda
cato qlallo, ma - sottolinea 
ftl Ronci - • un sindacato, 
estremamente moderno, atten· 
to a cogliere la peculiarità del 
processi di ristrutturazione •, 
la nuova organizzazione del la
voro, la manovra salariale, la 
centralltà del consumatore più 
che del produttore. E' super
fluo richiamare l'interesse at· 
tuale del volume. 

G. Slrcana 
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avvenimenti dal 1al15 gennaio 1981 

1 
- Bomba terrorista in un albergo di Nairobi durante 
il veglione di fine anno: 16 morti tra cui un italiano. 
- Muore a Toronto Marshall McLuhan, il mago dei 
•media•. 

2 
- Riaperta la battaglia nel sindacato alla vigilia della 
stagione contrattuale. Camiti attacca Lama sul proble· 
ma dello 0,50%. 
- Funerali del gen. Galvaligi. Dalla folla gridano ai 
politici: e via il governo dei funerali •. . 
- Per la siccità, violenti incendi distruggono boschi 
e campagne nel Nord-Italia. e 
3 
- Incontro a Napoli di Berlinguer con Valenzi: «per 
la città mobilitato tutto il partito•. 
- Per D'Urso battute e posti di blocco a Roma; sono 
nella città i dirigenti Br eh~ hanno lanciato l'offensiva 
contro la e struttura carceraria,. dello Stato. 

4 
- Le Br annunciano: e abbiamo condannato a morte 
D'Urso •. Affidata ai terroristi detenuti la parola defi· 
nitiva. Il governo, ufficialmente contrario alla tratta· 
tiva, consente (Sarti) la mediazione dei radicali nel 
supercarcere di Trani. 
- Sciopero selvaggio degli autonomi provoca _gravi~· 
simi ritardi ferroviari; bloccato il 70% dei treni. Setti· 
mana di disagi anche per chi vola (sciopero ltavia). 

5 
- Il Senato contro ogni cedimento alle Br. Corriere 
della Sera cd altri giornali decidono il silenzio stampa 
sulle richieste dei terroristi. Spaccatura nella stampa 
e nel paese. 
- Reviglio: amplieremo nell'81 il recupero delle aree 
di evasione. Previsto gettito supplementare di tremila 
miliardi. 

6 
- Allocuzione di Forlani ai carabinieri: accanto a voi 
l'Italia che lavora. Procedono intanto le manovre del 
•partilo della trattativa,. dentro e fuori la maggio
ranza di ~overno. 
- Assassinato dai Nar un giovane di destra che sa
peva troppo sulla strage di Bologna. 
- Proposto dai sindacati un codice contro scioperi 
selvaggi nei trasporti. 

7 
- Pci: la relazione di Napolitano apre il Comitato 
centra!c della • sterzata ... Il partito deve trasformarsi, 
ci vuole più democrazfa. 
- Agenti in borghese, scambiati per rapinatori, sparano 
di notte su un'auto • in fuga •: morta una giovane 
donna. 

8 
- E' ufficiale, per D'Urso si tratta. In libertà provvi
soria (grave malattia) il terrorista Faina; Sarti apre 
una (finta) polemica con i magistrati che lo hanno 
liberato. I radicali rendono noti i documenti dei dete
nuti di Trani. Il Pci impone un dibattito immediato 
alla Camera. 
- Pcrtini in Sicilia commemora Piersanti Mattarella. 
Commovente appello delle mogli degli assassinati per 
mano mafiosa. 
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- Gelo e neve sulle zone terremotate. Sospesi i soc
corsi, dieci comuni isolati. 
- Minacciato dallo smog Marcaurelio lascia il Campi
doglio per l'istituto del restauro. 

9 
- Proclama Br pubblicato dall'Avanti!; apparente dis· 
senso tra Psi e governo, vane minacce di uscire dalla 
maggioranza da parte dei repubblicani. Repubblica: a 
Trani le Br cantano vittoria. e A questo punto D'Urso 
può essere graziato•. 
- Berlinguer al CC comunista: l'alternativa democra
tica è il solo modo di salvare l'Italia. 
- Muore in Svizzera lo scrittore inglese Archibald 
Cronin. 

10 
- Ultimatum Br: pubblicate i proclami entro 48 ore 
o uccidiamo D'Urso. Soperto il mediatore tra i terro
risti e l'Espresso: il criminologo fiorentino Giovanni 
Scnzani, naturalmente latitante. Forse è stato lui a 
interrogare il giudice. 
- Manifestazione dei partiti laici a Roma. Quaranta· 
mila donne in piazza per difendere la legge sull'aborto. 

11 
- Curcio, Negri e altri 83 detenuti di Trani e di Palmi 
incriminati per il sequestro di D'Urso. Ore decisive per 
la sorte del giudice. 
- «Ultima offerta,. di Carter agli iraniani: dieci mi
lioni di dollari in cambio degli ostaggi. 
- Scontri nel centro di Napoli tra polizia e senzatetto 
che occupano un albergo. 

12 
- Sempre più disumano il ricatto Br. La figlia dcl 
giudice legge in Tv un proclama sul • boia D'Urso •. 
lngrao al com·egno del Pci sullo Stato: •Sicurezza per 
tutti nella legge, oppure guerra per bande •. 
- Trasmissioni non stop dei radicali: D'Urso sarebbe 
stato condannato a morte dai giornalisti del silenzio 
stampa. 
- La guerra civile nel Salvador: cinquecento morti 
in due giorni. 
- Per l'Alta Corte pienamente costituzionale la legge 
sull'aborto: respinti i sedici ricorsi. 

13 
- Grandi accoglienze a Roma per Lech Walesa: con· 
teso da sacerdoti e sindacalisti. 
- Radicali tentano di leggere a Montecitorio i procla· 
mi delle Br. Incidenti con i comunisti, birra su Ciccio
messere. 

14 
- Annuncio Br: liberiamo D'Urso. Il Pri presenta al 
Parlamento un documento autonomo (che non verrà 
vctato) di solidarietà ai giornali della fermezza. Di· 
scorso ovviamente elusivo di Forlani. 
- Addio di Carter agli americani, con un appello 
centro il pericolo nucleare. In contemporanea l'an· 
nuncio della ripresa degli aiuti militari Usa ai gorilla 
del Salvador. 

15 
- D'Urso finalmente libero, sollievo (e polemiche) ge
nerali. Scattano sette ordini di cattura ed un arresto 
per l'assassinio del generale Galvaligi. Ha parlato la 
pentita Ave Maria Petricola: scoperti molti rifugi dci 
terroristi. 
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rastrolabio 
avvenimenti dal 16 al 31 gennaio 1981 

16 
- Messaggio di Pertini a Forlani: solidarietà alle for
ze di polizia e gratitudine ai magistrati che difendono 
il nostro ordinameiito. 
- Roma, inaugurazione dell'anno giudiziario. Aumen
tati gli omicidi e le rapine, in diminuzione i sequestri 
di persona; ·problema principale la riforma de!la giu
stizia. 

17 
- Confermata una settimana di sciopero dci piloti AN
PAC. Il ministro dci Trasporti minaccia di ricorrere 
alla precettazione. 

- Napoli: si arrendono i tecnici impegnati ne'.le ve
rifiche ai palazzi lesionati dal terremoto. Acquazzoni 
e scosse telluriche hanno provocato nuove lesioni che 
annullano le perizie precedenti. 

18 
-- Perfezionato l'accordo per il rilascio dei 52 ostag2i 
Usa a Teheran. Vance parte per la Germania; inizia il 
• conto alla rovescia "· 
- Walesa rientra a Varsavia recando con sé un mes
saggio papale. 

19 
- Mezza Italia senza luce, danni alle industrie del Sud; 
il blackout è destinato a continuare. 
- Confessioni di « pentiti " a Genova svelano i nomi 
dello stato maggiore Br: tra gli altri, il professore fio
rc.:ntino Senzani. 

20 
- Finalmente liberi i 52 ostaggi americani, accolti da 
Carter in Germania. Discorso di insediamento di Rea
gan alla Casa Bianca; «l'America dev'essere di nuovo 
un paese forte e rispettato». 
- Chieste dal Pci le dimissioni del ministro Sarti per 
le trattative di Trani. 

21 
- Caso Gioia (traghetti d'oro) insabbiato alla Camera: 
raccolte 425 adesioni sulle 477 necessarie alla riaper
tura dell'inchiesta. Psi, Pri e Psdi hanno fatto mancare 
11: firme. 
- Nuova sciagura ferroviaria in Calabria. Espresso 
proveniente da Roma deraglia per una frana: 3 morti 
e 20 feriti. 

22 
- Intervista di Pertini alla Tv francese: •la centrale 
dcl terrorismo non è in Italia, ma in altri paesi•. 
Enormi ripercussioni, polemiche tra i partiti. 
- Battaglia al Senato sul decreto che proroga il fer
mo di polizia: verrà approvato con una maggioranza 
risicata. 
- CGIL, CISL, UI L: entro 10 giorni l'autodisciplina de
gli scioperi nei pubblici servizi. 

23 
- Conclusa l'inchiesta sul 7 aprile: riconosciuta dalla 
Procura di Roma l'impostazione dcl P.M. Calogero. 
Chiesto il rinvio a giudizio per Negri, Piperno e gli al
tri autonomi. 
- Riunione della Commissione parlamentare per la si
curc1.za: non esistono clementi su collegamenti del ter
rorismo italiano con centrali estere. Il governo chia
mato a rispondere alla Camera sul problema; " rischio 
gravissimo di confondere le piste e danneggiare l'Italia 
- scrive l'Unità - se le accuse a Stati stranieri restc
rar<no nel vago •. 

- Due italiani in Belgio inventano un sistema rivolu
zionario per produrre calore: un foglio di rame al po
sto dei gasolio. 

24 
- Wa'.esa forma la Polonia: plebiscitaria adesione ope
ra :a al "sabato corto,. proposto da Solidarietà. 
- Duro attacco dei comunisti su'.la questione dei « san. 
tuari » terroristici: il Psi sta usando il Capo dello Sta
to contro il Pci . 

25 
- Verdetto del Tribunale di Pechino contro la • ban
da dei quattro •: Jiang Qirg e 7hang Chunquiao con
dannati a morte (l'esecuzione sospesa), pene dall'er
gastolo a sedici anni per gli altri. 
- Faci'.e evasione dal carcere di San Gimignano di 
Gianni Guido uno dei tre assassini dcl Circeo. Recitò 
al processo la parte del p:!ntito per sfuggire all'er
gastolo. 

26 • 
- Ag:tazionc dci medici genenc1 e condotti: i mutuati 
dcbboiio pagare !e \'isite e chiedere un successivo rim
b<..:r<:o. 
- Colpo dci carabinieri contro la mafia calabrese: 124 
arresti. 

27 
- Mosca protesta per le illazioni sul terrorismo. For
lani balbetta: nessuno ha parlato dell'Urss. 
- Aumentano del 17.3 per cento le assicurazioni auto. 
- Ncta del PRI sulla visita di Ghcddafi in Italia: la 
politica di Tripoli contraria agli interessi dell'intera 
Ccmunità europea. 

28 
- Intervento dcl segretario di Stato Usa Haiir neces
saria una strategia efficace contro il " terronsmo in
ternazionale "· 
- Troppe assenze in au:a dci deputati dc. Il capo
gruppo Bianco farà timbrare il cartellino agli onore 
vc'.i. 

29 
- Morsa di gelo dal Molise alla Sicilia. Paesi isolati 
dalla neve in Ca'.abria. Incontri a Roma di ammini
stratori pubblici e dirigenti comunisti sui soccorsi ai 
terremotati e la ricostruzione. 

30 
- Il dol'.aro supera la quota 1.000. Ore drammatiche 
per lira e marco, voci di svalutazior.c poi smentite. 
- La Tass accusa Reagan di falsare gli obiettivi dcl 
l'Urss. Schmidt sotto'.inea la necessità di un dialogo 
con l'Fst. 
- In libertà provvisoria i giornalisti dc'.l'Espresso Scia. 
loia e Bultrini, accusati di favoreg~iamento ai rapitori 
cjcl !!iudice D'Urso. 
- Scoppia un nuovo scandalo p.:trolifcro: tangente di 
una società importatrice (sei dollari a barile) ad un 
• partito di go\'emo •. 

31 
- Critiche dal:'intemo del Psi (Achilli, De Martino, 
Querci, Ve:tri) a Craxi e al governo soprattutto per 
la politica estera. 
- Andreatta impone drastiche limitazioni del credito 
p~r arginare i danni del dollaro a quota 1.000. Teso 
confronto con Giorgio La .Malfa. 
- Attacco di Pietro Longo al Viminale: • troppi intri
ghi e silenzi •. Rinviato il vertice della maggioranza. 
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